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Icl..7.717*X);(iuereelaiU’l:.SO.t)I.MRlX'..lcl-76‘l74.I.Sk'na; f.kcvi Dall .Sieni lei. 7 1
X <111;

AiamaiioiLLl-n Lab, lei. 44.77X0

• TRENTINO AI.TO ADIdE Boi/ano Bomadi. Icl.47|6l4; Rmerrtii Sintesi
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Unibit serie 386 e 486.

HOSKliSX ‘20 MH<

I Ubmemi aMiM gi'-W-Ji

SBtKX a 25 MHz. KCHDX a 25, 33 r •#] MHz.

««SBSX a 2nMHz. f 8l>ia6 a 3.3MHz

Di più, a meno.

Unib/t Computer
Non serve dire di più



Windows™ non è mai stato

così brillante.

Texas Instruments presenta la sua ultima

novità; TravelMate 3CK)0 WinSX, il note-

btx)k che integra la potenza di un 386SX a 20

MHz alla praticità di Windows, rinter-

faccia grafica attualmente più diffusa. Per

rendere più facile e veloce il vostro lavoro, il

TravelMate 3000 WinSX è dotato di una

notevole capacità di memoria ed è disponi-

bile con 4 MByte Ram e 60 oppure 80M Byte

Hard Disk. 11 mouseTravelPointe il cursore

personalizzabile sono semplici da utilizzare,

offrono capacità di elaborazione immediata

e un'ottima visibilità grazie al display da iO

pollici VGA retroillutninato a tecnologia

Triple SuperTwist con 32 tonalità di grigio.

La velocità di calcolo è migliorata da

implementazioni hardware specifiche per

Windows chegestisconoalmeglìogli accessi

allememorie.Lafrequenzadiclockasctcaggio

automatico ottimizza il consumo delle batte-

rie massimizzando rautonomia del vostro

notebtiok e garantendo continuità di lavoro

ovunque voi siate. Oltre a Windows, il

TravelMate 3000 WinSX include il sistema

operativo MS-DOS 5.0, il Laptop File Ma-

nageretantealtre importanti utility software.

La famiglia TravelMate include anche:

TM 2000; 286 a 12 MHz, 1 MB RAM, hard

disk 20MB, displayVGA 10” 21,6

X 28 X 3.5 cm, i.9 Kg. MS-DOS
e Laplink inclusi, FD opzionale,

L 1.990.000 (IVA esclusa).

TM 3000: 386 a 20 MHz, 2 MB RAM,
hard disk 20. 40. 60. 80 MB,
display VGA 10", FD. 21,6 x 28

X 4,5 cm. 2.5 Kg. MS-DOS
e Laplink inclusi, a panìrc da

L 3,490.000 (IVA esclusa).

TravelMate. WinSX eTnveiPoim wmi nutchi regimiti

Texas liuimmenrs. WinJ.iwx c MS-IX)S non» mmhi regi-

nrali Micrusofi Co. Upiop File Mnnnger F un marchio

TravelMate, inviate il coupon qui allegato.

^TXAS INSTRUMENTS ITALIA S.p-A."^

I CencToColletim - Via Paracelso. !2 I

I
20041 Agrate Bnama (Mi) I

j
Tel. 039/63221 -Fax 039/652206 !

loTMZOOO TM3000 M
I DTM 3000 WinSX |

Presso i rivenditori Texas Insmiments.

Texas
Instruments
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ATE srl - Via G. Amendola, 126 • 70126 8an
A.T.M. Informatica sas - Via Consalvo, 1 69 Lotto 9
80126 Napoli

Abacus • Largo Domodossola, 1 • 20145 Milano

Acca srl - Via Michelangelo Cianciulli, 41 • 33048
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(MI)

Avenue - C.so Maazini, 80 - 50063 Figline Val d'Arno (FI)
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Ischia (NAI

Borland Italia srl - Via Cassanese. 224 Palazzo

Leonardo - 20090 Segrate (Ml|

C.D,C. Spa • Via Tosco Romagnola, 61 - 56012
Fomacette (PI)

CDMP - Via Amatea. 51^ • 96129 Catania

Calcomp spa - Via Dei Tulipani. 5 - 20090 Pieve

Emanuele (Mi)

Citizen Europe Ltd - Welling House, 4-10 Cowley Road
Uxbndge Middles, UB8 2XV (GB)

Compaq Computer spa • Milanofiorì - Strada 7. Pai. R
20089 Rozzano (MI)

Computer Center - Via Forze Armale, 260/3 - 20152
Milano

Computer Discount • Roma
Computer Time - Via Liguria. 34 - 35030 Sarmeola di
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Computerage srl - Via Guido Casieinuovo, 33-40

00146 Roma
D.R.G. Informatica srl - Via Druento, 3/A - 10148 Tonno
Dado System snc - Via Di Torre Rigata. 6-00131 Roma
Data Automation srl - Milanofion Strada 4 pai A2
20094 Assago (MI)

Datamatic spa - Via Agordai, 34 - 201 27 Milano

Datastar srl • Via Guicciardini, 29 - 50047 Prato (FI)

Dee Sistemi srl • Strada Maninez, 10 - 70125 Bari

Dell Computer Spa - Via G. di Vittorio, 55 - 20090
Segraie (MI)

Digitron srl • Ma Lucio Elio Seiano, 15 - 00174 Roma
D-Mail srl - Via Bellini, 17/A Loc. le Sieci - 500G9
Pontassieve (FI)

E.GI.S. - Via Castro de' Volsci, 42 - 00179 Roma
Easy Data • Via Adolfo Omodeo, 21/29 - 00179 Roma
Emmesoft • Via S. Donato, 49 - 10144 Torino

Essegi Informatica srl - Via Alberto Ascari. 172 - 00142
Roma
Età Beta Computer Center - Via San Francesco, 30
57123 Livorno

Eurosoftware srl • P.zza del Monastero, 15/b - 10146
Tonrto

Evart srl - Via Rossetti, 17 • 20145 Milano

Everplus • Taipei, Taiwan
Executive Service sas • Via Savigno, 7 - 40141 Bologna

Express Office Automation srl - Via Cavallotti, 22
42100 Reggio Emilia

FCH srl - Via L. Kossuth. 20/30 - 571 27 bvomo
Finson srl - Via P. Luigi da Palestrma. 10 - 20124 Milano

Flopperia srl • Via Monte Nero, 15 - 20135 Milano
Freetime Computers Srl - Via Grandi, 22 - 40057
Cadnano Di Granarolo (BO)

Gì.

B

it Computer - Via Azzone Visconti. 78 - 22053
Lecco ICO)

Haber Co. Ltd - Taipei, Taiwan
Il Computer Srl • Via Marconi. 44 - 24053 Romano di

Lombardia (BGI

Informatica Italia • Via Francesco Catel, 48 se. 0
00152 Roma
Ing. C. Olivetti 8i C. S.p. a. - Via Jervis. 77 - 10016 Ivrea (TO)

Italsoft srl - Via Dottor Palazzolo snc 9401 1 Agira (ENI
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Kun Ying - Taipei, Taiwan
Laser Computer Italia spa • Via Ronchi, 39 - 20134
Milano

LKeboat Associates Italia srl - Via Prua. 14 - 20146
Milano

Logic sas • Via Monza, 31 - 20039 Varedo (Mll

Logitech
Lotus Development S.p. a. - Via Lampedusa, 11/A
20141 Milano

Lucky s.a.s. - Via Adige, 6 - 20135 Milano

M3 Informatica sas • Via Forti, 82 - 10149 Tonno
Mannesmann Tally srl • Via Borsini, 6 - 20094 Corsico

(Mll

Master Elettronica snc - Via Valentini, 96/c - 50047
Praio

Media Disk - Via Ciociaria, 12 - 00162 Roma
Megaaoft srl - Via Filanda. 12 - 20010 San Pietro

All'Olmo (Mll

Memorex Computer Supplies srl - Via Caldera. 21/d

20153 Milano

Micasoft - Via Pereira, 166 - 00136 Roma
Micro & Drive srl • Via Logudoro. 2 - 09127 Cagliari

Microforum - 944. St Clair Ave. West - 00000 M8CIC8
Tororito Ont Canada
Microlink srl - Ma Luigi Morandi. 29 - 50141 Firenze

Microsoft spa • Ma Cassanese, 224 Pai Tìepoto - 20090
Segrate (MI)

Microstar srl - Ma Aldo Manuzio, 15 - 20124 Milano

Microsys Electronics srl • Ma P Sonano snc - 06080
Sant'Andrea delle Fratte IPG)

Mixel srt - Ma Roma, 171/173 • 36040 Torri di

Quartesolo (VII

MTW - Ma Mezzi, 1 - 42100 Reggio Emilia

Multiware snc - Via S, Sanvito, 60 - 21 100 Varese
Newel srl • Via Mac Mahon, 75 - 20155 Milano

Open International s.r.l. • Ma Nicolardi. 224 - 80131
Napoli

Personal Selfservice - Via Matera, 3 - 00162 Roma
Philips spa • P zza IV novembre, 3 - 20124 Milano
Pool Shop srl - Via Emilia S. Stefano, 9/C - 42100
Reggio Emilia

Power Computing srl - Via delle Baleari, 90 - 001 21

Ostia Lido (Roma)

Quotha 32 srl • Ma Giano della Bella, 31

50125 Firenze

Ready Informatica srl • Via Provinciale, 67 - 22068
Monticene (COI

Roland DG Italia srt - Via Ischia - Villa Rosa - 64010
Martinsicuro (TE)

Roland Haly spa • Viale delle Industne, 8 - 20020 Arese
(Mll

S.H.R. Italia srl - Via Faentina, 175/A - 48010 Fornace

Zarattini (FtAI

Simulmondo srl • Viale Berti Pichai, 28/A -40127
Bologna
Sistemi Italia sas - Via Raffineria, 7c - 34138 Tneste
Softcom srl • Ma Zumaglia, 63/a - 10145 Tonno
Spider Electronics sas • Via Carlo Boucheron, 18
10122 Tonno
Technimedia srl - Ma Carlo Perner, 9-00157 Roma

Tecnocomp srl • Me Maestri del Lavoro, 48 - 48010
Fornace Zarattinl (RA)

Telefon Market Italia sas - Via Chini, 1 - 38100 Trento
Texas Instruments Italia spa - V.le delle Scienze
02015 Cmaducale (RI)

Top Divìsion srl - Via XX Settembre, 44 - 42024
Casieinuovo Sotto (RE)

Trepi Pubblicità srl • Via di Porta Maggiore. 95
00185 Roma
Unibit spa - Ma di Torre Rigata. 6 00131 Roma
Urania Nelcom srl • Corso (basale, 120
10132 Tonno
Vobis Microcomputer spa - Viale Teodonco, 16
20149 Milano

MCmicrocompiJter n. 117 - aprile 1992
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Master el3S6-sx2s

Case Desk * Allm.

Cpu B0386 SX25 Mhz 1 Mb Rair

Scheda VGA 1 024x768 512 k

Orivayi/21,44Mb
KanJDiskSSMbiSms
Tastiera 102 Tasti Seriale/Parallela

Manuale In Italiano

1- 1.490.000 + IVA

Master el 386-33

Case Mini Tower * Allm.

Cpu 80386 • 33 Mhz CACHE 4 Ub Ram
Scheda VGA 1 024x768 51 2 k

Drive 3'1/21,44Mb
Hard Disk 85 MbiBms
Testerà 102 Tasti r- Seriale/Parallela

Manuale in Italiano

L 2.100.000+ IVA

Master EL486-33

Case Tower + Allm.

Cpu 80486 - 33 Mhz CACHE 4 Mb Ram
Scheda VGA 1024x768 1 MB
Drive 3"1/21,44 Mb
Hard Disk 85 Mb 16 ms
Tastiera 102 Tasti + Seriale/Parallela

Manuale in Italiano

L 2.990.000 + IVA

Master elass-so

Case Tower t ANm,
Q}u 60486 • SO Mhz CACHE 4 Mb Ram
Scheda VGA 1 024x768 1 MB
Drive 3"1/21,44 Mb
Hard Disk 212Mb15ms
Tastiera 102 Tasti * Seriale/Paralleia

Manuale In italiano

L 4A80.000 + IVA



MCmicrocomputer SOFTWARE Ogni mese in edicola, oppure appartenenti al

nasce dalla volontà di continuare a mediante il tagliando presente in circuito dei programmi di Pubblico

servire il lettore che si avvicina al questa stessa pagina, è possibile Dominio e Shareware per il mondo
fenomeno Pubblico Dominio o disporre di una completa collezione MS-DOS, scelti dalla redazione di

Shareware nel più completo modo di programmi di utilità, applicativi. MCmicrocomputer e completi di

possibile. educativi, grafica e produttività manualistica In Italiano.



Ud 40 e 80 mh al costo di un 20 e 40 Mb!

Questo è possibile grazie a Stackef

l'unico programma in grado di comprimere

completamente in maniera trasparente l’Hard

Disk, raddoppiando così la ca^ckà.

Compatibile con tutti i pacchetti, con tutte le

versioni MsDos, compresa la 5.0, con

MtiNoreH . Windows 3.0 etc..

Fa4^<da Istallare è indispensabile

Master Notebook 386/33
• Cpu 80386/33 CACHE
2 Mb espanbile a 8 Mb

• Drive 1.44 Mb
• Hard Disk 40 Mb (80 Mb con Stacker” )

• Monitor VGA 640x480

• Seriale + Parallela

5 modelli per tutte le

L. 2.990.000
ly Master Notebook 386/SX40

Cpu 80386/20 SX
• 1Mb espandibile a 5Mb

QB • Drive 1,44 Mb
!^3 • Hard Disk 40 Mb (80Mb con Stacker'" )

^ • Monitor VGA 640x480

*2 Seriali Parallela

con Stacker

L. 3.189.000

Master 386/33 HD 100
’ Stessa conPigurazione con HD 100 Mb

L. 3.490.000L. 2.590.000
con stacker

L. 3.689.000
con Stacker

2.789.000

-(



studiata esplici^^Bf per venire

incontro in modo pratico ed

economico alle esigenze di coloro

che desiderano vedere trattati in

maniera più estesa ed approfondita

alcuni degli argomenti che mensil-

mente compaiono sulle pagine di

MCmicrocomputer.

Nelle Monografie periodicamente

verranno affrontati i temi di

importanza più rilevante del

panorama deirinformatica amato-

riale e professionale, con il neces-

sario approfondimento e l'ampio

respiro che sulle pagine della rivista

non si possono avere.

Quando possibile, a seconda del

tema, le Monografie verranno

accompagnate da un supporto

magnetico contenente materiale

di sussidio al testo: una

videocassetta o un floppy conte-

nente eventuali listati.

La formula della distribuzione in

edicola consente di mantenere

elevata la reperibilità delle

Monografie mantenendo i prezzi a

livelli popolari. In pratica le

Monografie avranno i vantaggi

sommati di una rivista e di un libro,

senza gli svantaggi di nessuno dei

due.

La prima uscita delle Monografie è

dedicata alla OOP e comprende un

libro ed una videocassetta. Nel

video Phil Khan, fondatore e presi-

dente della Borland, illustra in modo
elementare i concetti di base della

OOP senza tuttavia entrare nei

dettaglio delle tecniche, né delle

iapliaMalaaoni; il libro, senno da

Corrado Giustozzi e Sergio

Polinl.

inquadramento più rigo

roso ed approfondito

della OOP nel suo

contesto applicativo.

In più. all'interno di ogni

confezione un'offerta prò

mozionale della Borland

per l'acquisto dei compilatori

OOP Borland a prezz

eccezionali.

La programmBZior>e degli anni '90

MCmicrocomputer MONOGRAFIE

Nome e Cognome »
.

’Vv'



ILMEGUO DELIA GRAFICA^

DRlVt

0 Autocad 11™
1 Lotus™
Windows 3.0™

• Ventura Publisher™

; Auloshade™

L. 298.000

Vga NCR
65.000 Colori
Rivoluzionaria scheda VGA con chip

set NCR a 2 Mb 16 Bit. Compieta di

tutti i driver, raggiunge una risoluzione

di 1280x1024 a 256 col., 1024x768 a

65.000 col. (XGA) oppure 800x600 a

32.000 col. (TGA).

RisouyjoNi

• 1280x1024
a 256 colori

• 1024x168

a 65.000 colori (XGA)
> 800x600

a 32.000 colori (TGA)

Vga 32.000
Colori
Winiliwi''' a 32.0tf0 Colori!

Nuovissima scheda VGA della Tseng™
con Chip ET4000/b a 16 Bit con rivo-

luzionario convertitore DAC comptibile

con file formatoTARGA Completa di tutti

i driver, raggiunge una risoluzione di

1280x1024, 1024x768 (non int) e 800x 600 a 32.768 Colori.

Dri\ek RISOU’ZIOM

• WordPerfect™ 5.1 • 1280x1024 a 64 Colori

• Ventura Publisher™ 1.2/2.0 © 1024x768 a 256 Colori

- Autocad 11 < 800x600 a 32.768 Colori

-- 3D Studio

• Autoshade

Windows™ 3.0

Pocket VGA
toPAL
Collega il lu f'c (il reìerhore!

Novità assoluta, piccole dimensioni,

ideale per i portatili. 11 risoluzioni in

VGA. uscite Video/S-VHS, compatibi

le con le principali schedeVGA, lavora con i più diffusi programmi,

ideale per prersentazioni, animazioni. Slide Show. Registrazioni

in VCR.

SpECtnCHE

• Piccole dimensioni.

• Collegabile: VGADB-15
• Uscite: RCA PAL.Connettore

Super VHS.

I
• Alimentazione: 9V

A sole L. 259.000

• 320x200 4 Col.

• 640x200 16 Col.

• 640x480 16 Col.

• 320x200 256 Col.

• 640x480 256 Col.

Image Grabber
\

Schedi' Gciilock e (ìrahher

Potentissime schede grafice. che tra- I

sformano immagini VGA in formato I

PAL. Collegabili aqualsia.sischedaVGA I

dotata di "Features Conneclor". Ideali
|

per applicazioni multimediali, presentazioni grafiche, animazioni.
,

AVER 1000 AVER 2000
' 8 bit • 16 bit

-• Uscita: TV/VCR/AUDIO o 256 colori overlay

. Ingressi: RCA/AUDIO
; Genlock
Overlay

Pan&Zoom
Overscan

Risoluzione 640x480
• Ingressi:RCA/S-VHS
> Driver:per Windows 3.0

AVER 1000 .. 1.140.000

AVER 2000 L. 1.190.000

A sole L. 390.1

Edsun CEG
Graphics Kit
nnalinviile la teenologiii f'!"

\

anche neirinditslria

del personal conipitler '

Grafica strepitosa con una normale scheda VGA da 512K o 1

Mb Trident™ oppure Tseng™: fino a 750.000 colori

contemporaneamente sullo schermo!

Tecnica di antì-aliasing per una definizione perfetta! Semplice

da installare basta sostituire il rivoluzionario chipDAC incluso

nel kit per poter emulare grafica a colori a 24-bit e una

risoluzione fino a 2048x2048 su un normale monitor VGA o

multisync! Inclusi anche Driver per Windows™, Lotus™,
Autocad™

A sole L. 79.000

SOFTCOM srl
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

Via Zumagiia,63/A - 10145 TORINO - Tel. 01 1/77.1 11 .77 (10 linee r.a.) - Fax 01 1/77.1 13.33
Filiale Ljguria: Via Dalmazia, 103 - 17031 Albenga (SAVONA) - Tel. 0182/55.53.99 (r.a.) - Fax 0182/55.54.09





ILMEGUODEGUACaSSORI^
Stacker
Raddoppiale la capacità

de! Vostro Hard Disk.’

Stacker^" è indispensabile!

Lavora velocemente da risultare

trasparente, raddoppiando la capacità

di qualsiasi HardDisk (MFM, IDEetc)

Non c'è nemmeno bisogno di

riformatlare. Stacker™ si installa con facilità anche su Hard

Disk con dati pre-esislenti. Compatibile con qualsiasi versione

DOS™ e Windows™ 3.0. Indispensabile per chiunque abbia

problemi di spazio su Hard Disk e per i possessori di Portatili.

(Versione Software)

L. 159.000
(Versione Hardware)

L. 259.000

Pocket
Modem Fax
Il tuofax a portala di rnano!

1
1
più piccolo al mondo, ideale per i por-

tatili, collegabile ad una qualsiasi .seriale

DB 25.

C/SKAI'rLKI.S'riCHE p.\X

• Standard G3
• dbOt) boud

, • Trasmissione differita

' • Polling

I
• Software bit fax

CaKAIILKISTK'IIL MoD(-M

• BELL 103 V.21-V.22-V.22 bis

• 2400 boud

• Hayes compatibile

• Software hit com

Palm Top
Piccole dimensioni

(230x1 10x29 mm),IBM PC/XT
compatibile. 640k ROM, 640k

RAM. possibilità di utilizzare

Memory Card da I a 8 Mb,

> Cpu: 8088 IBM PC/XT
compatibile

) Memoria: 640 k (RAM)
) Monitor: LCD monocrom.
80x25 colonne.

640x200 punti. CGA
I Uscite: parallela (standard),

seriale 9 pin (standard),

drive esterno

) Alimentazione: 4 pile

alcaline 'AA". rete 220V

» Rom Dos; DRDOS 5.0

* Applicativi: File link.

Word processor. Dos file.

Schedule reminder.

Calendario, Note pad

L. 980.000

I Scanner
' A4 256 Colori
Lo Scan Color Plus''’, è uno scanner

formato A4 dalle prestazioni pro-

fessionali. La suacaratteristica principale

c di es.sere compatibile HP™ ScanJet Plus™, infatti il software

fornito viene installato direttamente con i driver HP™. Fino a 256

livelli di grigio a 300 dpi (In Mo'do Monocromie a 256 Colori (in

modo Color) significa poter ottenere immagini praticamente

identiche all'originale. Anche a video il risultatoè sorprendente in

quanto il supporto grafico è a 24 bit. Incluso anche software

Picture PubblLsher™ (Necessario Windows™).

A sole L. 1.290.000

Scanner gg
Handy Colore b

V

A4Color''’AC-4096è un nuovo modello

di handy scanner che permettedi lavorare

con immagini dalle dimensioni da 64 a

216 mm con sorprendente realismo e facilità (256 colori, palette

di 262.144 oppure 64 livelli di grigio reali). Grazie alla funzione

Merge si può ottenere scansioni sino ad un formalo A4. Incluso

al pacchetto oltre al software di editing grafico anche un database

grafico (Prova MC n. 1 12 Novembre 91').

• Scansione formati Colorix'"". Pcx. Tif.

• Necessario Windows™.

A sole L. 690.000

SOFTCOM srl
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

Via Zumaglia,63/A - 10145 TORINO • Tel. 01 1/77.1 1 1.77 (10 linee r.a.) - Fax 01 1/77.113.33
Filiale Uguria: Via Dalmazia, 103-17031 Alberga (SAVONA) - Tel. 0182/55.53.99 (r.a.) - Fax 0182/55.54.09
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JEPSSEN
il Tuo Primo Comp

SOhHz

JEPSSEN

L'eleganza di un modernissimo componente hi-fi. l'originalità,

la straordinaria qualità, fanno del sistema multimediale

JEPSSEN M - PC un computer che non conosce limiti; un

unico concentrato di tecnologia per il collegamento a qualsiasi

apparecchiatura audio, video e musicale.

Disponibile dalla versione 386 SX 25 alla 486 50 C. l'M-PC

JEPSSEN misura mm. 346 x mm. 403 x mm. 143 ed include

l'interfaccia audio-video-MIDl, il lettore CD ROM, il mouse, il

monitor a colori SVGA da 14", 15" o 20" con risoluzione

1280 X 1024, la tastiera italiana a 102 tasti, il drive 3.5" 1 .44

MB. l'hard disk da 40 MB fino a 330 MB ed il software

multimediale per l'utilizzo. M-PC JEPSSEN, oltre alle sue

sbalorditive capacità multimediali, funziona, naturalmente,

anche come un normalissimo computer; è solo molto più

potente del solito! JEPSSEN M-PC è compatibile con

l'estensione multimediale Microsoft* per "Windows 3.0".

Se vuoi saperne di più. contatta il Concessionario JEPSSEN

della tua zona, oppure compila ed invia il coupon allegato.



M - PC
uter Multimediale

JEPSSEN
JEPSSEN imlia Srl

Direzione Commerciale: Via Doti. Palazzolo.34- ‘^401 1 AGIRA (Enna)

Sen’izio Clienti: tei. 0935/960300 - 960299 fax 0935/692560

D Desidero ncevere mjierialc illmtraavo dei Vaslri prodom

|F
I
n Desidero sapere quoJ’ò il coiKcssionano JEPSSEN a me

nome
«g:PSSEN COGNOME .. ..

ITALI A PROFESSIONE

CAP -- CITTA'



A S T
Research

BRAVO 386SX/20

80386sx/20MHz-2MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera- SVGA-i/f seriale iparallela imouse

AST-VGA Color Monitor • Microsott mouse

Microsoft Windows 3.0 Italiano.

LsunoL 2.B90 000 Scontato L 2.167.500

BRAVO 386SX/25

80386sx/20MHz-2MBRam-FD3,5-HD80MB

Tastiera- SVGA-i/f seriale Iparallela Imouse

AST-VGA Color Monitor - Microsoft mouse

Microsoft Windows 3.0 Italiano.

Lislino L. 3.200.000 SCOntatO L. 2.400.000

BRAVO 486/25

80486/25MHz-2MBRam- FD3.5 HD80MB
Tastiera- SVGA-i/f 2seriali iparallela imouse

LisiinoL. 5.100.000 Scontato L. 3.825.000

PREMIUM II 486SX/20

CUPID SYSITCMS
80486sx/20MHz-4MBRam-FD3,5-HD210MB

Tastiera- SVGA-i/f 2seriali iparallela imouse

Lisiino L. 6.300.000 Scontato L. 4.725.000

EXEC 386SX/20

80386sx/20MHz-2MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f parallela

Lisiina L 3.630.000 Scontato L. 2,767.500

EXEC 386sx/20

80386s>c/20MHz-4MBRam-F03,5-HD60MB

Tastìera-LCD VGA-i/f seriale-i/f paratela

LsnnoL 4 490.000 Scontato L 3.367.500

EXEC 386SX/25

80386Sx/25MHz-4MBRam-FD3,5-HD80MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f parallela

Lstino L. 5-280-000 Scontato L. 3.967.500

N 0 1 e B 0 0 k MONITOR COLORI

EXEC 386SX/25 Colori

80386sx/25MHz-4MBRam-FD3,5-HD60MB

Tastiera-LCDVGAColori-ì/f seriale-i/fparallela

Lsiino L 6.990.000 Scontato L. 5.242.500

EXEC 386.SX/25 Colori

80386sx/25MHz-4MBRam-FD3.5-HD80MB

Tastierà-LCD VGA Colori-i/f seri ale- i/t parallela

Leiino L. 7.390.000 Scontato L. 5.542.500

V J

V\ COMPAQ

DESKPRO 386S/20N mod.60 ^
80386sx/20MHz-2MBRam-FD3,5-HD60MB

Tastiera-VGA-i/f seriale-i/f paral-i/f mouse

LstinoL 3.566.000 SCOntatO L. 2.389.220

DESKPRO 386/25m mod. !20

80386/25MHz-4MBRam-FD3,5-HDl20MB

Tastiera-VGA-2 i/f seriale-i/f para)-i/f mouse

lisiinoL 5.945.000 Scontato L 3.983.150

DESKPRO 486/33ni mod. 340

80486/33MHz-4MBRam-FD3,5-HD340M8

Tastiera-VGA-2 i/f seria!e-i/f paral-i/f mouse

LsunoL 10.975.000 Scontato L. 7.353.250

LTE Lite/20 mod. 40

80386SL20MHz-2M8Ram-FD3,5-HD40MB

Tastiera-LCD VGA-i/f ser.-i/fparal.-i/f mouse

LisiinoL 5 933.000 Scontato L. 3.975.110

LTE Lìte/25 mod. 84

80386SL25MHz-4MBRam-FD3,5-HD80MB

Tastiera-LCD VGA-i/f ser.-i/f paral.-i/f mouse

LsunoL 7.712.000 Scontato L 5.167.040

k J

80386SX/16MHZ-1 MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriaie-i/f parallela

LsunoL 3.000.000 Scontato L. 1.800.000

NOTEBOOK 3026 E

80386sx/20MHz-2MBRam-FD3,5-HD60MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriate-i/f parallela

LsiinoL 4.750.000 Scontato L. 2.650.000

DESK-TOP 2060 D
80286/16MHz-1MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-SVGA 1 024x768-i/l ser.le-i/t parallela

Monitor Colori SVGA 1024x768

LsiinoL. 2.500.000 Scontato L. 1.500.000

DESK-TOP 3062 E

80386SX/20MHZ-1 MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-SVGAl024x768-i/fser.le-i/f parallela

Monitor Colori SVGA 1024x768

LsurwL 3250.000 Scontato L. 1.950.000

DESK-TOP 3060 G
80386.'33MHz-4MBRam-FD3,5-HD100M8

Tastiera-SVGA1024x768-i/fser.le-i/f parallela

Monitor Colori SVGA 1024x766

LstinoL. 6.000.000 SCOOtatO L. 3.600.000
V. /

\ C A N O N

LBP-4 Plus

Laser 300/600dpi. CAPSL,4ppm,51 2KB Ram.

Fonts scalabili interne, i/f seriale e parallela

LsiiwL 2.350.000 Scontato L. 1.527.500

LBP-8 mark Ili Plus

Laser 300/600dpi,CAPSL,8ppm, 1.5MB Ram,

Fonts sciabili interne, i/f seriele e pa’alleia

LsunoL 3.696.000 SCOntótO L. 2.402.400

BJ-300

80 colonne-300cps-360x360dpi-emul.lBM

LsunoL 1.345.000 Scontato L. 874.250

BJ-330

136 col-300cps - 360x360 dpi - emul. IBM

LsunoL 1.595.000 SCOntatO L. 1.036.750

Stampante Portatile BJ-lOex

80 colonne-83cps-360x360dpi-emul. IBM

LsunoL 7S9.00Q SCOntatO L. 493.350

T-IOOOLE ^

80c86/10MHz-1MBRam-FD3,5-HD20MB

Tastiera-LCD AT4T-i/f seriale-i/f parallela

LsunoL 2270.000 Scontato L. 1.861.400

T-2000/40

80c286/12MHz-1MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f parallela

LsIlnoL 3.090.000 SCOntatO L. 2.533.800

T-2000SX

80386sx/16MHz-lM8Ram-FD3,5-HD20MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f parallela

LsunoL 3.540.000 Scontato L. 2.902.800

T-2000SXe/40

80386sx/20MHz-1MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-LCD VGA-i/f s«iale-i/f parallela

LsunoL 4.700.000 Scontato L 3.654.000

T-2200SX/60

80386sx/20MHz-2MBRari-FD3,5-HD60MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriate-i/f parallela

LsunoL 5970.000 SCOntatO L 4.895.400

T-4400SX /80

80486sx/25MHz-2MBRam-FD3,5-HD80MB

Tastierà-LCD o Plasma VGA-i/f seriale-i/f parai

LsunoL 8.100.000 Scontato L. 6.642.000.

Data Automation s.r.i.

• I prezzi sono esposti IVA 19% Esclusa

• Spedizioni in Contrassegna in tutta Italia

• Garanzia 12 mesi: presso i ns. Centri di Assistenza

• Dei Marchi riportati é disponibile l’intera gamma dei prodotti

• Gli Uffici sono aperti anche II Sabato fino alle ore 13.00



1100-LX LAPTOP-386
80386sx/16MHz-1MBRam-FD3,5-HD120MB

Tastiera- LCD VGA-i/f 2serialì 1 par^ Imouse

Usura L 6.000.000 Scontato L 3.900.000

MS-DOS 5 TJpgrade • Italiano

ustrwL 179.000 Scontato L 119.930

NOTEBOOK 1120-NX-043

80386sx/20MHMMBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f paralleta

ustmo L s.TCO.ooo Scontato L. 3.737.500

NOTEBOOK U20-NX-063
80386sx/20MHz-1M8R^-FD3,5-HD60MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f parallela

Lisiino L. 6.250.000 Scontato L. 4.062.500

Windows 3 • Italiano

Ustno L. 350.000 Scontato L. 234.500

Project I.O for Windows • Italiano

Lstrai. 1.490.000 Scontato L. 998.300

PowerPoint 2.0 for Windows • Italiano

Usura L. 995.000 Scontato L. 666.650

NOTEBOOK 386S-043

80386sx/20MHz-2MBRam-FD3,5-HD40MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f parallela

LsuraL 4.330.000 Scontato L. 2.598.000

NOTEBOOK 386S-063

80386sx/20MHz-2MBRam-FD3,5-HD60MB

Tastiera-LCD VGA-i/f seriale-i/f parallela

LsuraL 4.750.000 Scontato L. 2.850.000

V

P20 24aghi.80 col..216cps,360dp^

Lsiira L. 680.000 Scontato L 476.000

P30 24 aghi, 136 col.,216 cps,360 Opi

LBiinoL. 900.000 Scontato L. 630.000

P60 24aghi,80col.,300cps,3600pi

istiroL 1.095.000 Scontato L. 766.500

P70 24aghi,136col.,300cps,360dpi

ListinaL. 1.370.000 Scontato L 959.000

P90 24 aghi, 136 coi.,400 cps. Colori

LisiiraL. 2.170.000 Scontato L. 1.519.000

SilentWrlter S62 P
Laser 300 dpi, 6ppm,2MB Ram, PostScript

Adobe, i/f seriale, parallela e AppleTalk

Lsiirai 3.600.000 Scontato L 2.520.000

Excel 3 for Windows • Italiano

Usurai 995.000 Scontato L. 666.650

Word l.I for Windows - Italiano

usunoL 1.095.000 Scontato L 733.650

®®®ILAN©

Borland C-i-t- Italiano

Lstra L 799.000 Scontato L. 535.330

Eureka!

Listino L. 298.000 Scontato L. 199.660

Object Vision - Italiano

Listino L 949.000 ScontatO L. 635.830

Paradox 3.5 • Italiano

Listino L 1.450.000 Scontato L. 971.500

QuattroPro 3.0 • Italiano

Lsum L 949.000 Scontato L. 635.830

Sidekick Plu.s • Italiano

Usura L 399.000 Scontato L. 267.330

Turbo Pascal for Windows • Italiano

Usura L. 498.000 Scontato L 333.660

VECTRA 386/16N

80386sx/16MHz-2MBRam-FD3,5-HD52MB

Tastiera-V6A-2i/f seriale-i/f paral-i/f mouse-

DOS- Monitor Colore SVGA 14"

Scontato L. 2.850.000

VECTRA 386/20N

80386sx/20MHz-2M8Ram-FD3,5-
HD120MB-Tasfiera-VGA-2i/f seriale-i/f paral-

i/f mouse-DOS-Monltor Colore SVGA 14"

Scontato L. 3.650.000

Stampanti InkJet

DeskJet 500 240 cps.300 dpi.A4

Listino L 1,117.000 Scontato L 781.900

DeskJet 500c 240 cps,300 dpi,A4,colore

Lfitinou 1.710.000 Scontato L 1.197.000

PaintJet 167 cps,80 coL.COlOfe

LstinoL 1.700.000 Scontato L. 1.190.000

PaintJet XL formati A3/A4,colore

LeunoL. 3.996 000 Scontato L. 2.797.200

Stampanti Laser

LaserJet III P
Laser300/600dpi, tee. RET,4 ppm,l MB Ram,

Fonts scalabili interne, i/f seriele e parallela

LBiinoL. 2.550.000 Scontato L 1.785.000

LaserJet III

Laser 300/600 dpi, tee. RET,8ppm,1MBRam,

Fonts scalabili interne, i/f seriele e parallela

LslinoL 0 700 000 SCOHtatO L. 2.590.000

v:

MONITOR MULTISYNC
3FG 15M 024x768(i),DotPitch0,28

UsunoL 1225.000 Scontato L. 857.000

4FG 15“, 1024x768 (ni), DotRtCh 0,28

LsiiraL 1890.000 Scontato L. 1.323.000

5FG 17*. 1280x1024 (ni), DotPitCh 0,28

Listino L 2 990 000 SCOHtatO L 2.093.000

6FG 2r, 1280x1024 (ni), DotPitch 0,31

UsunoL. s.soo.ooo Scontato L 3.850.000

AHJTOIIDIESIK

Generic CADO 1.1.5 • Italiano

LisiinoL 1.800.000 Scontato L 1.206.000

Generic 3D Drafting

Usura L. 600.000 Scontato L.

ColorPro

UstinoL 2.000.000

7550 Plus

LslinoL E.500.000

8 penne, A4, acc. l,2g

Scontato L 1.400.000

8 penne, A4/A3, acc. 6g

Scontato L 4.550.000

1 Scanner 1

ScanJet Ile Piano fisso A4, 256 colori

LBiinoL 3.600.000 Scontato L 2.520.000

SKinwi

Milano • Roma • Lugano
20090 ASSAGO (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo A/2 Tel. (02) 89.20.18.70 (r.a.) Fax (02) 89.20.02.20

00136 ROMA Via Filippo Nicolai, 91 Tel. (06) 3450900 / 3450644 Fax (06) 34.51.596

Per informazioni commerciali
(

tì. 8:00-21 ;00) ^ Milano (0337)29.06.64 « Roma (0337) 79.57.22
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Agile, scattante, rapido di riflessi, sofisticato,

intelligente, di gran classe, un autentico sangue blu.

In tre parole...

Philips Personal Computer
• Agile per le numerose configurazioni di cui dispone

• Scattante per la velocissima cache memory "on board"

• Rapido per il suo clock fino a 33 MHz

Sofisticato per la gestione delta memoria "a pagine" e

"interleaved"

Intelligente per i microprocessori INTEL 386 e 486 anche

nella versione SX

IN POCHE PAROLE UN PRODOTTO DI GRAN CLASSE: UN PERSONAL COMPUTER DI CLASSE PHILIPS



Rivenditori Specializzati Philips

ABRUZZO
COMPUTAR SHOP VIA MARIO BIANCO 6 -

LANCIANO (CH)

LOGICA SAS VIA MAZZINI. 9 - ORTONA <CH)

BIEUUE n yARINACO VIA AHTONEUI. 4B .

COyPUTERTlUE SNC VIA AMENDOLA 47 .

AVEZZANO lAO)

ewp DI moom VIA MILANO n-PESCARA
COMPUTER HOUSE SRL VIA TTSURTINA 34/3S

PESCARA
Q.VJ. TEAM SYSTEM VIA RONCHI 1S

PESCARA
LOOCA SAS VIA ISONZO 49 PESCARA
NFOSISTEHI COMPUTER SRL VIA PONTE
VEZZOLA TERAMO

BASIUCATA
JOWCA UFFICIO VIA PUGLIA. ?nì - POLICORO

MMEMSIONEUFFICtOVIAS REMO 1«8

START SRL DISCESA S QERAROO. ZIA

POTENZA

CALABRIA
OATASET VIA FURNARl 70 REGGIO

FNSASVIA6 euozzi REGGIO CALABRIA
CF SYSTEM V LE DELLA REPUB8UCA. 100

COSENZA
PROMETEO INFORMATICA VIA CALABRIA 0

ROSSANO SCALO (RC|

EUiUA ROMAGNA
ACME INFORMATICA SAS VIA STALINGRADO
20 BOLOGNA
AERRE IWORMATTCA SRL VIA OEL BORGO S
PIETRO 159/AB BOLOGNA
UBR. PIHOLA MA6GI0U DI COOP
COMTABILEVIAG EHCOLANI.3- BOLOGNA
UBR. PIROLA MAGGIOLI VIA CASTIGLIONE

TERMOS VIA ZANAROI 2310 - BOLOGNA
VECCmETTI GUHNI VIA SELVA PESCAROLA
12/2 BOLOGNA
ATESNC^A VERDI. 33 VILLANOVA <BO)
HIPR05ISTEHI SAS VIA DELLA LUNA 19

FERRARA
CENTRO COMPUTER VIA FERRARESE. 33
CENtOlFEI
BH DI BONFIEM VIA CORFTECCHlO. 27 • PORLI

UBR. FHflOLA UAGOIOU DI CARTOUBR.
BINDA SNC VIA «IV T . CAnOUCA (FOI

GSISRL VIA DEaO ZUCCHERIFICIO. 124

CESENATICO (FOI

UBA. RIMINESE GALIERU HA6GI0U DEI

FRATELUMAGGIOU VIA IV NOVEMBRE 46

PIROLA HAGGIOU VIA P0FT706AU0. 6 .

fllMlNI (FOI

SAMU DI PSEtOATT VIA UGO BRASCHI 44 . S
ARCANGELO (FOI

COMPUTER HOUSE SRL VIA STFlADIVAni 14

HOVIHPRESA SRL p ZZA CITTADELLA. X -

RED A BLACK COMPUTER VIA

MONTEROTONDO. 16/0 CARPI IMO)
DELTA COMPUTER VIA MARI Ol RESISTENZA
I5KS PIACENZA
G.F. COMPUTER VIA IV NOVEMBRE 56/A

INFORHANIAVIAO ALIGHIERI. S3- PIACENZA
HK3HPHE5TIGEVIACAROUCO 4 PIACENZA
C0MPUTERH(XI8ESHCVIA TRIESTE 134-

RAVENNA
COMPUTER 5ISTEM SRL VIA RUBICONE
95/87/89' RAVENNA
UBR. nROLA HAGGIOU DI FINAP SRL VIA S
GAVINA 29 RAVENNA
01 NUOVA ACAL VIA ACOUACALOA. 37
LUOGO (RA)

ELECTRON INFORMATICA SNC VIA F LLI

CORTESI 17'LUGO(RA|

SISTEMI UFFICIO SNC VIA MONTI 15 LATINA
BIOS INFORMATICA VIA ERASMO
GATTAMELATA. 55 - ROMA
COMPUTEL SRL VIA EnORE ROLLI 33 ROMA
EASY DATA DI RITA FHASCHETTI VIA A
OMOOEO. 21/29 ROMA
H2S SRL VIA ASSISI SO ROMA
ITALPflOElSRLVlADEIRAMNI 7 ROMA
S.FJLSASVLESACCOEVANZETTI 141

SiSTECO DI ROBERTO SAUOLA VIA NICOLA
MARCHESE ID ROMA
UNTTEL SRL VIA CLIMA 13 ROMA
TECNOFF1CE DI GARGANO LUCREZIA VIA

/LMENOOLA.S8 MENTANA |RM)

GE.CADVIA PIACENZA. 286 - OHAV/ARI (SEI
LEVANTE SISTEMI VIA PIAVE 16 LA SPEZIA

LOMBARDIA
NEW SYSTEM PONT VIA PAGLIA 34/0

SISTEMA UFFICIO VIA S CARLO VILLA

DAOOA(SG)
INFOSATVIAFERITREA BRESCIA
IHFOCAM VIA PROVINCIALE 3-

GRATACASOLO DI BISOGNE (BS|

JUPITER COMPUTER SRL VIA SANTUARIO. S
SEVERA Ol BARZAGO (CO)

S.H.I.P. SRL VIA RIVOLTA 11 LE(*0(CO)
ELMAR SRL VIA GARIBALDI 38 LURATE
CACCIVIO (CO)
LANZONISNCVIAPEOOlE CREMONA
AMVIAAL8ERTI. 17 MILANO
CONDOR VIA GRANCINI. B - MILANO
C3A 2 VIA CURTATONE. E MILANO
EOS CSOPTATICINESE. 4. MILANO
EUROUFFICIO SRL VIA BOLZANO. B MILANO
F.LLI PAGANO V LE PANZONI. $ - MILANO
FLOPPERIA V LE MONTENERO. 15 -

GMCOHPUTERS SRL V LE MONZA 174

ICCSRLVIAA MEUCC1.24 MILANO
LUMEN SRL VIA S MONKA 3 MILANO
MGC SNC V LE PREMUOA 14 MILANO
NYKI SHOW ROOH VIA TAVAZZANO. 14

SELCO VIA PROCACCINI 11 MILANO
TG8 VIA IMPERIA 20 -MILANO
TOP PROGHAMS VIA RIPAMONTI 194

VEAS C SO SAN GOTTARLX). 40 . MILANO
GLOBAL SBtVICE SAS VIA PARACELSO 20
AGRATE BRIANZA (MI)

QA.BE.R. VIA EINAUDI 4 /UTESEIMU
P.D.S.SNCV1AP(3n7AOMINOLFO 93
BIASSONOMI)
MAINI VIA MAGELLANO 9/D CORSICO(MI)
MASTER BIT UHE VIA MENGATO K LAINATE

GIEFFEUFFICIO VIASOBACCHI. 18 L<XH(MI)
LINEA UFFICIO SRL VIA C ROTA. 10 MONZA

OATAELMUSRLVIACAVAUOTT1.S2 MONZA

CEDACSRLVIAS MARTINO 3-UONZAIM1)

E.CJ. VIA ISONZO 28 - FOGGIA
C.R.E.D.SASCSOROIAA 13/A - GALLIPOLI

(LE)

SCARPINOVIAMARCONI.66 IWLflTANO(LE)

AA.FF.VIAALTOAOIGE 91 TARANTO
T.EJL. SAS VIA REGINA ELENA. 101 TARANTO
T.EJL.SASCSOOEIMIILE 10 MARTINE

MASIEUO FERNANDO VIA S FRANCESCO
l20'CASIELLANnA(TA)
DST SYSTEMS VIA REIMA 2/A MANDURIAITA)

SARDEGNA
ESSECIEHHE SAS V LE SARDEGNA 52 -

NUORO
HARD SOFT VIA VRT EMANUELE 12B

ADEMA SYSTEM VIA MAMELI OlBlA
OEMURO VIA Ruzinu 20 - ARZAOIENA (SS)

SERVIHFOflM V LE TRENTO - SASSARI
ARTECMCA VIA ANCIOI - TEMPIO (SS)

SARDA EDP V LE MONASTIR Km 5.2 - CAGLIARI
SlOS ELETTRONICA V LE TRIESTE 77/79-

CAGLIARl
C.SJ.ED. SRL VIA r LLI BANDIERA. 22
IGLESIAS (CAI

MAXI PROGRAM SNC VIA PAPA SIMMACO 5 -

MACOMERINU)

ZLOILOSARDOC SOFSCOCRISPI 194 SAN
Giovanni gemini iaG)

VjLN. SNC 0 SO SICILIA B2 S CATALDO (CL)
AZETA SRL VIA CANFORA 140 CAT/INtA

NUCIFORA GIUSEPPE V LE LIKFITA 77S1

S.T.OFFICEDITOSCANOV1AFIRENZE 42-

CANNIZZAFIO (CT|

GRAPHK SYSTEM V SAMMARTINO 264

HOME COMPUTER V LE DELLE ALPI 60
PALERMO
L'INFORMATICA SRL VIA GIUSTI 49«
P/N.ERMO
OSAM DI V. LUMIA VIA LEONI 39/A PALERMO

MURA VIA CESALPINO AREZZO
EFFIOENT COMPUTER VIA M DELLA
RESISTENZA SANSEPOLCRO (AH)

MASTER ELET/CA VIA VALENTINI 96 PRATO
(FI)

M.S.G.P ZZA GARIBALDI 7/9 LIVORNO
VOLTA SISTEMI VIA A VOLTA 17 PIOMBINO
(U)

AZ INF/CA VIA LUPORINI LUCCA
LOGOS INF/CAVLES CONCORIX) 537.

SYSTEMS MANI VIA DEL CASTEUO SAN
QIMIGNANO (SI)

DE' PRA SRL VIA TOMEA. 6 - BEUUNO
ASHO SAS P ZZA MARTIRI LIBErnA 3
S(3Rl2lA

COHPUMANIA S.N.C. VIA C LEONI 32
PADOVA
DATA NORD SISTEMI VIA AMMAN 21

COROENONS (PNi

ELMA COPUTERS VIA FORTUMO VA

ARHOMA COHPUTERS VIA SUSEGANA 19

COIEGUANO (TV)

COMPUTTOIVUXXSeTTEMBHE 91 TRIESTE
COREIITAUAHAVIATAVAGNACCO 91

OPS INFORMATICA P ZZA MARC(3NI 14

FAGAGNA lUO)

ESSE6I DISTRIBumcE VIA CAPiTEaO. 1/A

ZELARINOIVEI
HUITIHEOIAVIAALBERE. 19 VERONA
COMPUTEHS CENTER VIA CANTORE 26-

VILLAFRANCA (VRl

LA FIMTANA VIA DELLA PAU.01TA I4Q

PERUGIA
CTSUTEMI VIA GRAMSCI 6-EllEFIAOI
COHClANO IPG)

LA TECNICA VIA DEGÙ ORTI MAFtSClANO

PHILIPS



STAMPANTI DI QUALltó
Punti Vendita in tutta Italia con assistenza te

Telefonate subito al oppure

Trasferimento
termico
• portatile 6 pagine

minuto

MT735

MANNESMANN
TATJV

LINEA UNEA LINEA
VERDE BLU ORO

Una Società Mannesmann e Siemens



A PREZZI IMBATTIBILI
ica e materiali di consumo sempre garantiti,

rcate qui il Punto Vendita più vicino.

ELENCO RIVENDITORI LINEA VERDE

Rossi Computer sncaRossiM.se. -Tel. 0i7ifi03i43

Nevan (Omegm)
Ralsislemi sri - Tal. 0333/9660»

Torino (Nolo Couvoso)
Harp sas a OeniOa Segre - Tel. 01 1^236185

Torino

SedagraisasOiF. BrunetiiSC.-Tei.0tir3858800

G«mme Informatica sas Tel. OiQ/326340

Techmcal Systems srl -Tel. 010A61556

Bergtmo (Tre vigilo)

Sage S-slarr. sri - lei. 0363/43711

Bergamo
Utfoo Italia srl • Tel. 0;»i2S9642

GNsieni Alessandro sn • Tel. 03S/Z3374S

Mosalsn-Tel. 03013771371

Como (Mente)
l&O Informatica e Organizzazicne srl • Tel. 03M90661S
Cremona (Creme)
EfCom • GBC • Tel. 0373S3393
Creatone

Lanzon sne - Tel. 0372G4432
Mileno

Niki ShowiDom di Codecà • Tel. 02i33001S6B

Bettronica Service srl - Tei. 0Zi58308746

Sondrio

G .P.O. Oomengliini srl - Tel. 0342/916561

SI.B.Co.srl-Tel. 0332/910810

Ufficio 90 srl - Tel. 0332/264304

I

~ vaino ~
)

^To Oats di Viel Renzo -Tei. 0437/34013

Fori) (Cesena)
Ftee Time sti • Tel. 0547/610918

Modena
Free Tme Sd -Tel. 059/440390

Novimprasa srl - Tel. 059/222426

Parme
Biemme Data snedi Brozzi S. 6 C. Tel. 0521^94599

RCM • ConvMter srt • Tel. 0521/238454

Plecenu
RCM Computer srl -Tel. 0523G7388
Ravenna
Celcoop-Tel. 0544^17511
Reggio Emlllt

Pac8srt-Tel.OS22S1590

San Manno Informatica - Tei. 0549/9090S

r" Hi
Oedo Sistemi Arezzo $r< Tel 0575/351643

Firenze

Oedo Sistemi Spa - Tel. 05S«7D423
Diesse Eielironicesn- Tel. 0S5735S377

Oedo Sistemi Tirrena sd - Tel. 0586«96462

Uieea (Viareggio)

Dedo Sistemi Spa - Tel. 0584/32256

/S^CwIut«s?^.05e6359641
Pica

Cedo Sistemi Tirrena sd -Tel. 050300544

Piatola

Olfiee Date Service di L Innocenti • Tel. 0573365871

Siena

iasd- Tel. 0577/46470

^^T0rMr7/778242

Informatica Etrurla sd • Tei. 057831558

Computer Paint sd • Tel. 049/8750619

Ven^ (Flesso O'ArUee)

ScarìledaAgoslinoSC.snc-TeI. 0413161486

Vleeiua(t. Clueegpe di Cassola)

SCA Uffibo sd - Tel. 0424312561

Gorizia

Oedo Sisierri Est Sd • Tel. 0481330666

Pordenone
Rigo di Rigo Sergio 8 C. sne- Tel. 043437688

TrtesM
Elma Computare sd - Tel. 040348787

Udine

Oedo Sistemi Est sd • Tel. 0432/481 1 1

1

AaeoH Piceno (Porlo d'Ateoli)

Centro Adnacco Software sd - Tel. 07^35831

9

Lan System di Fedeli Marco - Tal. 073332237

Peewo a UtUne (Pesare)

Computar & Office sd - Tel. 0721/25570

Perugia

GF System-Tel. 07531212

Perugie (emidi Castello)

Ware sne di Chiawni Maurizio • Tel. 075/9511378

1 J

BMogna
Free Time sd - Tel. 051358372
Belegna (S. Lazzaro di Savana)

Mica LHfico sne di Migiiantl Carré & C. - Tel. 051/453353

Latini

Denaemme di Anna Branno • Tel. 0773/486219

Latina (Gesta)

TecrulAca di Ualelio Maimzio 8 C. sne - Tel. 077 1 /740632

OtesseEietiionicasd-Tel. 06366567

Desse Elettronica sd - Tel. 06/8553212

Bemvente
Texi Inlormalics sd -Tel. 0824312400
Napoli

Id^ Engineering sas - Tel. OSI/7383930

I
*imgz»**ouM i

CMetI (Vasto)

O.C.S.A.lnlormaiicasd-Tei.0e7330l4i0

L'Aquila (Avazzam)
Computer Time di RuOeo F. 8 C. sne - Tel. 0863/21 513

L'Aquila

Word House 2 sd T^. 086235931

Pescara
O.C.S.A Inlormatica sd - Tel. 085390303
CSIsas-Tel.06S/43113S8

Teramo
Steel Infotmafica di Acciaio S.8C.snc-Tei. 0861347116

I
PUÒLIA

~
1

Bari

Computer CliA sas - Tel. 0803575399
H.S. Systems sd • Tel. 060331654

SG cónpuier di SitagusaAnna SlellB • Tel. 0831368084

Cagliari

WeroS Drive sd- Tel. 070353227
Orlatane

IS.M.O.sd-Tel. 0783311991

I

'
~

BIciUA \

teaCw^r sd • Tel. 0922303428

Catanie

Computedand Catena -Tel. 095/325757

Asia Coirputersrt - Tel. D9S326944
Angelo Randazzo spa Tel. 095/7 150003

C.O.M. System sd • Tel. 0335301071

Messine
Computedand Messina - Tel. 090351787
Asia Computer srl - TU. D903334487
Angelo Randazzo spa • Tel. 090372189

Angelo Randazzo spa - Tel. 091/6015250

S.Pr.El.sd-Tel.09138173U

Rsguea
Asia Compuler sd • Tel. 0932342410

Siracusa

Forpex sd - Tel. 0931/68668



I PROGRAMM ITALIANI
PER PC MS-DOS COMPATIBILI

CONTINBANCA QE^
Gestione del conto corrente con
calcolo degli interessi attivi e passivi.

Ottimo interfaccia grafica. Mouse.

FATTURA;OK! 03223
Fatturazione con archivio clienti e
articoli, statistiche sulle vendite,

stampa su qualunque modulo. Menù a
tendine.

AGENDA TOTALE
Il programma di agenda completo che
ricorda numeri di telefono, scadenze,
compleanni, appuntamenti ecc..

Ottima grafico.

R.B.; OK!
La gestione completa delle n'cev'ufe

bancarie, sia su. moduli standard che
personalizzati. È possibile l'aggancio
con FAUURA: OKI

COMPUTER CHEF miX'!'!'}

Fai entrare il computer in cucinai II

programma per archiviare, ricercare e
visionare tutte le ricette che voletel

DESIGNER D'INTSRNI IWl-JM.I

Programma per arredare con il

computer. Permette di creare la pianta

dell appartamento e di inserire mobili

e oggetti.

r TUTTE l£ CONFEZIONI CONTENGONO^
>SIA DISCHI DA 3'V, CHE DA 5"'/,i

PROGETTO DENTISTA
Tutto quello che serve per lo studio

dentistico: cartelle cliniche, agenda,
fatturazione, preventivi, solleciti, saldi.

TUTTIDATI
Database completo di tutte le funzioni

ma semplice da usare, grazie alla

validissima interfaccia grolla.

OPERAZIONE MODULO HEEgTTl
Il programmo per creare, stampare,
compilare e salvare moduli di ogni
tipo: da quelli contabili a quelli di

utilizzo casalingo.

OROSCOMPUTER miXiS-l
Scopri che cosa ti riservano gli astri

per oggi! Dal tema Natale (anche
grafico) all'oroscopo quotidiano.

Precisissimo!

CONTINTASCA
Il programma di contabilità famigliare

che risolve tutti i problemi del bilancio

domestico, mensile e annuale. Esegue
anche i grafici.

ELECTRA
Per disegnare schemi elettrici e circuiti

stampati. Comprende già una libreria di

simboli facilmente modificabile e
ampliabile.

S 5£ HAT SCRrrrO UN PROGRAMMA %
X 0 UN VIDEO-GIOCO PER PC >

0 AMIGA, CONVffTAai

SlA1UUZK>NEDfCHiMfCA
Simulazioni grafiche e animate di

fenomeni chimici, tabelle, descrizioni,

esercizi: il monc/o della chimica nelle

tue mani!

PROG. PICCOLA IMPRESA
Progetto Piccola Impresa è la gestione

ideale per le imprese di servizi: clienti,

fornitori, scadenze, preventivi, fatture,

magazzino, schede contabili.

PROG,MEDKOGENBXO
La soluzione ideale per il medico di

famiglia: dalla gestione dei pazienti e
dei farmaci olla stampo delle ricette e
dei certificati.

MAXID™
IL SUPER PERFORATORE DI PRECISIONE
che trasforma ogni dischetto do 3" '/, portandolo da

720 Kbytes a

1 Mbytes



TUTTIDISCHI
Il sistema migliore per catalogare dischi,

musicassette e CD. otompo le copertine per

le cassette e ricerca ogni singolo brano.

TUmUBRt
L'archivio intelligente dei libri letti, con
ricerche anche sui sommari e sui

commenti inseriti, Grafica bellissimo.

MEGAN/M
Eccellente gioco di strategip con uno
grafica VÓA bellissima! È possibile

giocare in due o contro il computer.
Mouse.

TUmVtDEO
Archivia le videocassette o i mmche^
sono visti, specificando trama e

commento. Stampa le etichette per
VHS.

LOTTOVELOX
Creo i sistemi migliori (basandosi sui

ritardi di tutte le ruote) per vincere al

Lotto. Tutte le funzioni sono guidate da
menù.

TOTOVELOX
Il programma per il Totocalcio che non
teme concorrenti! Permette la stampa
direttamente sulle schedinel (Solo su

stampanti Epson compotibili).

GALILEO
Programma di astronomia che permette
di calcolare la posizione dei pianeti e
visualizzarne l'orbita sia rispetto al Sole
che rispetto alla Terra.

MEGAREVERSI WlX-y.A
La versione computerizzata del famoso
"Otello". Ottima grafica VGA, mouse,
quattro livelli di difficoltà!

SEI UN RIVENDITORE E VUOI
DIVENTARE "FINSON POINV?
Telehna al (02) 66987036

800 II

Aumenta la capacità di tutti i dischetti,

sia da 3" 1/z che da 5" 1/4. Focile

da usare grazie all'esclusivo menù di

gestione

ZIP FACILE
L'interfaccia grafica per ge5//re

facilmente i File in standard ZIP.

Richiede i programmi PKZIP e
PKUNZIP (non inclusi).

CAOS
Divertente gioco didattico in cui

bisogna ricostruire delle frasi

scomposte e mischiate dal computer in

modo casuale.

LINEA MAGISTER
Test di profitto basati sul

programma di storia per le classi

della scuola media inferiore.

•PREISTORIA E CIVILTÀ' DEL

MEDITERRANEOfL. 29.000)

•ELLENISMO E ROMA
REPUBBLICANA (L. 29.000)

•L'IMPERO ROMANO (L. 29.000)

•IL MEDIOEVO (L. 29.000)

•L'ETÀ' MODERNA (L. 29.000)

•RiV. FRANCESE E L'EPOCA
NAPOLEONICA (L. 29.000)

•L'OTTOCENTO (L 29.000)

•LA GRANDE GUERRA E LA
RIVOLUZIONE RUSSA (L. 29.000)

•LE DITTATURE E LA II GUERRA
MONDIALE (L. 29.000)

RICHIEDETECI IL CATALOGO

BUONO D'ORDINE Vogllote spedimi

TITOLO N, PREZZO

l.

L.

l

L

L

l

MAXIDISK CONVERTER L

Spedizione contributo fisso L. 6.000

Totale del pagamento l.

COGNOME

VIA N.

CITTA'

C.A.P. - - _ . PROViNriA

Pogomenlo. D Assegno di e/c non trosferibile incluso

D Pogomenlo in conlrcssegno D Voglia postole - Allego ricevuto o copio

FINSON srl.VioP.l. do Polestrino, 10-2012<l Milano



Con Demok' èfinalmentepossibile

collegare l'uscita VGA di qualsiasi per-

sonal ad un normale TV (o VCR anche

S-VHS). Risoluzione supportata fino a

640x480 in 256 colori oppure 80 colonne

in modo testo.

Dimensioni pocket (adatto anche per

notebook) è ideale per presentazioni,

animazioni, videoregistrazioni e didat-

tica. L. 398.00(

cabinet big tower - 80486 33 MHz
4 Mb espand. 32 Mb - disk drive 1 .44 Mb

EL WORKSTATION
cabinet slim

80386 33 MHz
1 28 Kb cache

4 Mb espand. 32 Mb
disk drive 1 .44 Mb
hard disk 21 2 Mb 12 ms

controller IDE

Vga 1 Mb 1024x768

doppia seriale e par.

tastiera estesa

manuale in italiano

L 2.780.000

con 80386 40 MHz

L 2.880.000

Notebook
80286 16 HD 20

80386 SX HD 40

80386 SX HD 60

80386 33 HD 40

80386 33 HD100

L. 1.9S0.WU

L 2.490.000

L 2.690.000

L. 2.990.000

L. 3.49Ù.ÙÙU

hard disk 212 Mb 12 ms
controller IDE - Vga 1 Mb 1024x768

doppia seriale e par. • tastiera estesa

manuale in italiano

L. 3.470.000

con 80486 50 MHz

¥ PC ^
* Uaster * ìiuìmìI

Palmtop XT
display 80x25 (640x200 in grafica)

640 Kb RAM -t- 640 Kb ROM
L. 980.L 4.370.000



bmputer e gli accessori PC Master

derebbero perfino a Taiwan!

Handy scanner bianco/nero

256 livelli di grigio reali fino a ben

400 dpi. Incluso software OCR.

L. 340.000

Handy scanner color:

Risultati sorprendenti sia in 256

colori sia in bianco/nero con veri

livelli di grigio.

L 690.000

Pocket FAX
Standard FAX Gr. Ili + modem
300/1200/2400 baud Hayes™
compatibile. Supporto file .tif e

.pcx. Agenda indirizzi compatibile

Dbase™ per veloci importazioni.

L 290.000

Con in più Videotel oppure MNP
L. 349.000

Scanner desktop formato A4
'dalle prestazioni professionali.

HP™ Scanjet Plus™ compatibile,

offre fino a 16.8 milioni di colori

(oppure grigi reali) a 300 dpi con

supporto grafico a 24 bit. Il soft-

ware fornito è il noto Pletore

Publisher™ sotto Windows™.

L 1.290.000

|DFI™ Net PC
dimensioni ridotte ma completis-

simo: in versione 286 o 386 anche

con hard disk IDE standard I Ottimo

sia in LAN sia stand alone.

da L 780.000

VGA 1 Mb 32000 colori Tseng™

L 259.000

VGA 2 Mb NCR™
L. 298.000

Via LKossuth 20/30 - 57127 Livorno

Tutti i prezzi IVA esclusa - Cerchiamo Rivenditori per zone libere

\v^ "abcd

La normale VGA
lasciaadesiderare!

Stessa immagine

in tecnologia CEG!
(anti-aliasing)

Chip DACdiupgrade per schede

video VGA per ottenere fino a

750.000 colori contemporanea-

mente e tecnica antì-aliasing!

Inclusi driver per Windows™,
Autocad™ e kit di sviluppo.

L 79.000

Raddoppia la capacità dell' hard disk

versione software L. 159.000

versione hardware L. 259.000

Tel. 0586/863.300 r.a. - FAX 0586/863.310



SE PENSI CHE IL TUO PC ME
STAI GIÀ' PENSAN

DELL
COM PUTER
SPA

GRAnS
SEWVlglOT
INCIUSINEI MEZZO K:

• (OHflCUUZIOHE K
ptasoHaiizzAU

• SUPMRTO TECNICO
niEFOHICO

• OiUUHZia Kt I ANNO
usimHZAncHic*
OH'Ein IN 34 ME

» CONEEOH4 IH S 6I0UI
• nraunuKwinooomr

NEI 30 «IMNI

Anche il migliore dei computer senza un supporto ade-

guato può diventare inutile: con i sistemi Dell non cor-

rerai mai questo rischio. Dell, che per primo ha introdono

il concetto di “rapporto direno” nel mondo del PC, non

solo ti offre un’ampia gamma di prodotti di qualità ele-

vatissima che soddisfa ogni tipo di esigenza, ma li confi-

gura come vuoi tu installando anche il software e le

periferiche che hai richiesto, e li coUauda per 12 ore con-

secutive. Te li consegna entro 5 giorni dall’ordine e ti ga-

rantisce il supporto tecnico gratuito “a vita”. Sempre

gratuitamente hai assistenza on-site entro 24 ore per 1

anno (estendibile a 5) e puoi anche richiedere la formula

"valutazione prodotto” per 30 giorni.



ITI UN SERVIZIO MIGLIORE
O A UN PC DELL.

POWERLINE Workstalien

Del] Synem 420DE, 433DE,
4S0DE
Processori: i486SX a 20 MHz.
i486 a 33 e 50 MHz
Aichiceccun Upgradabile EISA
Memoria RAM da 4 a 48 MB
Disdii fissi da 100 a 650 MB
Floppy da 3.5" o 5J5"
3 unita interne, 6 slot EGA
VGA integrata (1024 x768 n.i.)

Monitor VGA 14" Cribri

de Ut. 4.990.000

CHIAMA DIRETTAMENTE 0 INVIA QUESTO
FAX 02/269.09.269 - RISPOSTA IMMEDIATA

MIHENTE
1

' Processore Ì386SX/16
Ì3S6SX/2D

Ì386DX/25
Ì386DX/33

Ì4S6DX/33 Ì486SX/20
Ì486DX/50 u Se preferisci ritaglia questo tnoddo e spediscilo io ,

Chassis da Tavolo da Pavimento Notebook ^ buna chiusa a; DeU Computer S.pA. - Via G. di

MemoriaRAM (MB) 1

2 a
4

8 a
16 _
32 D

1 s 1 VtnorioS5-2004flSegrate(MI)-Tel.02/2S4C91
|

Mnup :

^°ppy 3.5" D 5J5" 5.25 esterno
1

Controllo HD
. Disco Fisso (MB)

Standard (IDE) D
40
M*

80»

100

SCSI D Drive Array** D
200 650
320

AZIENDA 1

' Sloi 3ISA O élSA D 6 EISA D 1

' Tape Backup (MB) 40/120 150/250 320/525 INDIRIZZO ... 1

1

Monitor 14" Monocr-
14" Colori a

15" Colori n-i-

16" Colori n.i. O
17" Colori n.i.

19" Colore n.i. D 1

1 Sistemi Operativi MS-130S MS4DS/2 Novell SCO Unix OTTA' CAP '

1

• per noitebook •• sino a 2 GB
TEI ccftwn V

desidero ricevere: oHerta per il PC conRgi
1 informazioni sui vantaggi del "Rapporto 1

irato come ho richiesto informazioni sulla eamma di PC DELL
Diretto DeU" rFAX -

'

1



1
Un solo niintoro

di telefono

per ra^inngere
MC-link

da tutta Italia.

Con un solo scatto telelonico. chiamando II 1421. è possibile

raggiungere da tutta Italia MC-link in modo sempliceed economico

Abbonarsi è facile: basta una telefonata, ed il pagamento può

essere effettualo anche con una delle principali carte di credito.

Nelle schermate di MC-link troverete un vero e proprio villaggio

telematico di esperti e professionisti e potrete contattare alcune

delle maggiori aziende informatiche italiane e internazionali. Potre-

te sapere quello conta d più suHìntormatica. la cultura, l'attua-

lità e avrete a disposizione B m^lio del software di pubbico

dominio. Potrete organizzare conferenze telematiche pubbliche e

private e avrete a disposzione una Mailbox per lo scambio d testi,

programmi, Immagini, disegni, fogli elettronici e qualsiasi altro tipo

di archivio computerizzato. E quando avrete finito di lavorare

potrete trovare informazioni utili per l vostri hobby, Il tempo libero,

la cultura, Io sport, e conoscere sempre nuow amici con il nostro

superdiat. Tutto questo con sole 24.000 lire al mese, con uno

sconto del 25% se l'abbonamento è annuale.

E' tutto, 0 quasi. Nella pagina accanto troverete tutto quello bie c’è

da sapere di più su MC-link. Per il resto, non dovete fve altro che

raggiungerci.

MC-link è una pubbicazione Technimedia

Roma, via Carlo Pemer 9, tei. 06.4180300 (r.a.|

Reg. Tribunale di Roma 0*586/90



Cos’è MC-link
MC-link è una riinsla telematica interattiva c^e tratta di Inlormatica.

cultura, attualità e tempo libero, consultabile per telefono utilizzan-

do un modem e H pn^o computer.

Che eoHa fa

Le rubriche

MC-iink oltre la possibilrtà di scambiare informazioni con altre

persone fisicamente distanti: un piccolo club con la disponibilità di

unacomunità mondiale. E non è nemmeno necessario spostarsi da

casa 0 dairutficio.

Le rubriche trattano di tutto: dai divemi tipi cf computer ai linguaggi

di programmazione, dalia scienza all'ecologia, dalla cultura all'at-

lualilà, dalle arti allo sport, agli hobby (cudna, loto, alta fedeltà).

Chiunque può saivere in una rubrica: quesiti, repliche, idee. E' un

potente, innovativo, mezzo di collaborazione e di Informatone.

I programmi

Qu^unque cosa facciate con il vostro computer, sicuramente

qualcuno ha scrino un programma che può esservi utile e forse l'ha

messo a disposizione del pubblico. MC-link offre una biblioteca di

miglila di programmi di pubblico dominio, disponibili senza alcun

sovrapprezzo.

I programmi che troverete su MC-IInk spaziano dai giochi alla

grafica, dai database alle utility, dalle comunicazioni alle immagini

osé. Anche ^ma di abbonarvi, potete avere un'idea della di^ni-

bilità di programmi chiamando MC-link con il vostro modem (ved

più oltre), e richiedendo una dmostrazione (4- Demo MC-link).

I messaggi personali

Potete contattare direttamente e riservatamente altri abbonati

servendovi della Mailbox. Tutte le conunìcazionl scarr^ate attra-

verso la Mailbox restano strettamente riservate al mittenie e al

desbnatano. Con la Mailbox chiunque può scrivervi, o ricevere un

vostro messaggio, in pochi istanti, e la risposta può essere imme-

diata 0 differita. E se invece di un messaggio volete Inviare urt

programma, un fle per un foglio elettronico o un’immagine grafica,

avete a disposizione una Fiebox che funziona come la Mailbox:

riservata, discreta e immediala.

in tempo reale.

Con il ‘superchaT di MC-link potete socializzare, conversare In

pubblico. 0 incontrare I vostri coflaboratori dstanti: il sistema

protegge la hseivalezza del vostro dialoga con le conferenze

riservate, che voi stessi potete istituire e proteggere con una

password.

GII acquisti per corrispondenza

Con MC-hnk potete ^)bonarvi a una delle altre rivisieTechnimedìa:

AUDIObevo», AUDIOCARSTEREO, MCmiaocomputer, Orologi;

potete richiedere AUDIOrecokos. AUOIOreview Kit e i dischi con il

software di MCmlaocoir^uter.

Perché conviene abbonarsi
MC-tink offre di più ad un prezzo inferiore: le rubriche con le novità

e l'archivio storico, le Miaonews in anteprima, i notiziari di Music

Link. I programmi di pubblico dominio e shareware, la mailbox, la

hlebox ed il superchat. tutto compreso nel prezzo. I lettori pos-

sono partecipareallaaescita delia loro mista telematicachiedendo

ristiluzlone di nuove rubnehe: MC-link e sempre disponibile a

recepire le idee e i consigli pù interessanti.

Per collegarsi a MC-link non serve un terminale dedicato: con un

semplice modem è possibile trasferire nel proprio computer tutto il

mondo di MC-link.

A seconda della modalità di lettura e/o scrittura prevalenti. i cosò di

collegamento possono essere tù)battuti chiamando, da tutta Italia,

tramite ilnumerot^fchenon richiede aUMnamentisupplementan.

Anche lenendo contodel costi dicollegamento, MC-link resta il Chat

professionale più economico d'Italia

Come si rag|<iunge NC<link
Chiamando il 1421 da tutta Italia con velocità 1200, parametri 7-

E-1. e digitando la NUA speciale di MC-link: 26500259 (questa

modalità di accesso è riservata agli abbonati che scelgono di

pagare a mezzo carta di aedito). Il costo efi accesso tramite rete

telefonica commutata è ridotto a un solo scatto a carico del

chiamante. Il costo del trattico svelto sulla rete a pacchetto viene

assolto da MC-Snk, ohe provvede a riaddebitarlo mensilmente

aH’abbonato.

Tramite Itapac a carico del chiamante: chiamando il nodo Itapac

più prossimo con velocità 1 200. parametri 7-E-1
, e collegandosi

con la NUA ordinaria é MC-IInk: 26500140.

• Tramite i concentratori telelonici diretti: chiamando
i numeri

06.4180440 con velocità da 300 a 2400. parametri 6-N-t. oppure

06.41 80660 con velocità da 1 200 a 9600. parametri 8-N-1

.

E’ fri corno di attivazione su tutte le linee la correzione {Teirore e la

compressione del dati, con standard MNP5 e V.42bis.

Per un ulteriore battimento di costi è possibile ridurne i tempi di

collegamento servendosi della funzione X)press per prelevare in

una unica soluzione tutto dò che vi interessa e/o concentrare i

propri Interventi in un unico file, lasdando a MC-link il compito di

smistarli secondo le Indicazioni fomite.

Cossa serve
per utilizzare MC-link
Tutto ciò che occorre è un personal computer con impaccia

seriale, un programma di comunicazione e un modem. MC-link

accetta qualsiasi velodlà d comunicaziwie: 300. 1200,2400, 9600

M per secondo, con o senza correzione di errore e compressione

dati. Non servono terminali dedicali, e questo è un grosso vantag-

gio: Cd vostro personal computer potrete trasferire da MC-link,

stampare e/o memorizzare su disco tutto ciò che vorrete.

Come ei si abbona a MC-llak
Via modem: configurate la velocità preterita e8 bit, nessuna parità,

un bit d stop. Chiamate il numero (06) 4180440 per velocità

comprese fra 300 e 2400 bps. oppure il numera (06) 41 80660 per

arrivare a 9600 b|s. Scegliete la voce n° 8 dal menù e proseguile

secondo le indicazioni che riceverete.

Per chi non risiede a Roma, soltanto la prima chiamata dovrà

essere effettuata in Interurbana. Con l'attivadone dell'abboramen-

lo Intatù viene abilitato l’accesso tramite *1421'.

* Per teletono; chiamate il numero (06)4180300 e richiedete

bonamento a MC-link.

la richiesta di abbonamento verrà evasa dalla segreteria abbonati

entro due giorni lavorarvi; ricaverete al vostro indirizzo la docu-

mentazione necessaria per sottoscrivere l'abbonamento.

MCUhK
kapac'1421 Easy Wajr. NUA 2$5IXSS9.i200-30Dtips,7Ei

iapacai»ico4el<màrnMa.NUA2^l4<l. i20lH0Obps.7Ei

• I06I4180440 (IS inse ra). 2400-1200400 tps. 3NI

106)4180660 (0knwr.a.).9600-2400-l200 bps, SNt.V.32.HST.MNP5,V.42)s



Legenda: • = novtló, I = holiono, E : Inglese

EM33M
Autoskelcii 3.0 I \

CAD/CAM Develogmeni Kil 20 2.0 E E

DISKTOP PUBIISHING/ICS-OCR

« f>teiic5.0)

PfoClIPA.O

Srrìplon

SlIverComm

Silver Paini

S.O.S. Help

SpellCÓde

V Stiper.Ub Profes^ong!

Ul Piogrammer 2

OB Fasi per Windnvs3

DBoselVt.l

DBoselVI.I Develoiier Edilion

Foibos* Plus

FoxPro 1.02

•• FoxPro 2.0 Single User

QoklurlverOlanwnd 1.3

Superbase 4 1 .3 per Wirtdaws 3
•- WindowBose per Windows 3

SpfrfiVf le richieste a:

Casella Postale 104

Figline Valdarno 50063 (FI)

Tel. 055 9M450 - Fax 055



POC Pralog [Ex. Turbo Prolog)

*' PowetBosicJ.OlEx.tiirboSiKic)

Whiiewotor DbjecI

f Eorieth C++ 3.0 Óos/Vfindow

EQ?MS]
r- Soler S I (Compii. lotiK 123}

Boriond Quoitro Pro 3

Borland Quoirro Pro 3 SrorlOff

Informix VfinoZ per Windows 3

lolus 1232.J

Lolusl233.l +

r Lolus 1233,l +
r Lolus 123 per Windows 3

Miaoufl urei 3 Windows 3

Microsofi Excel 3 Windows 3

w Synurtlec Builget Express

E 420.000 •

E 195.000 <

E 310.000 «

E 23S.OOO •

E 340.000

E 219.000

E 325.000 «

E 790.000

E 899.000

E 190.000

E 940.000

E 355.000

E 730.000 w

E Ì70.000 <

r QEMM386b.O + Mortifesl1.

r QEMM 6.0 50/60
r QRAM2.0 + Monilesn.l

Sidewoys 3.3

Spinrbe II

>- 5laclcer2.0 (Soflwnre)

SwIKh-h

Turbo EMS

VirexK

VM/386

XTree Pio Gold

Grommotik IV pi

» tener Perfefl fi
r Lnlus Ami Pro 3 per Winduvrs 3

Lolus Monusrripi I.)

Lnlus Monuscripl 2.1

Mi(fcsoftWortr5.5

r- Mìunsoft Word 5.5

r Microsoft Word 2.0 Windows 3

r MicrnsofiWord 2.0 Windows 3

MS Word Windows DiLMullilinn.

r* Multi Linguol5^r>lar 4.0

Multimnte

>- Vrdeoscrivo2.0

r’ Word Fot Word (WPTronsInlor)

E 120.000

E 120.000

E 120.000

I BB.OOO

E 140.000

E 160.000

E 165.000

E 230.000

E 1B5.000

E 2ÌS.ODO

E 320.000

I 210.000

Wordstar Professi 6.0

Wordslor Prof, per Wndriws 3

Woribai le^cy per WindcM 3

Symonlec JristWiite/Windows 3

XYWrilelll Plus

Genius Mouse GM-6 E

Genius Mouse GM-6 Plus E

Genius Mouse GM-6000 E

Genius Mouse GM-D320 E

Genius Mouse GM-F302 E

Genius Mouse GM-F303 E

Genius Mouse GM-M330 E

Genius Mouse GM-W220 E

Geni5cnnGS-45O0 (64 Grigi) E

GeniScnnG5-B105G(256Grigi| E

Geni5canGS-CI0S+(256Colori) E

logiMouse Pilot I

logilech FoloMnn E

logtlechUouseMandesi./mnnc. I

Logitech MauseMnnCOBDLESS I

logilech Kidz Atouse E

logilech Sconmnn 256 I

logilech Sconmnn 256 per P5/2 I

Logitech Sconmnn 32 I

Logitech ^nnmnn 32+CalchWord I

Logitech Sconmnn 32+Fiitesse3.0 I

Logilech Trodcmon £

Logitech TrodcmonPorlohle E

Microsoft BolIPninl Mouse E

Microsoft Mouse 400 DPI 1

Microsoft Mouse + Poiirlbrush I

UNlosticStorterKit

UNtosiicAddone

LANlostic Softwore/Windows 3

M l^é Storte! Kit

Novell Nelworev 2.2 5 User

Novell Nelworev2.210tJser

Novell Nelwarev3.11 10 User

erme
ARE DISCOUNT

951732 - BBS 055 951594

Nel software

c’è solo

una scelta!

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GRATUITO

Programmi originali e garantiti. Servizio dienti non-stop. Hot-Line telefonica

gratuito. Condizioni di vendita; 1 prezzi sono da ritenersi IVA esclusa, tronco

mogozzino; il pagamento può essere effettuato in contonti/contrassegno,

assegno circolore o corto di credito; spese di spedizione L 1 5.000 più iva per

corriere espresso; lo merce si intende solvo il venduto.



MeG\SOFt
L 'Amico Flessibile %

02-93568708
02-93568714

sPaogommCimi
IrsPnoimaihauin

^MBIENTI OPERATIVI

OsM{n388 24/60

[>Dos 60

D*Dosh 60

Gi[WOi<KsP<io 12

MsDuBjuVttSa» 60

M^DosUmua 5.0

MsDcsAciGiuKwuisirib 50

MsW»co«*Do5A«h 30fi0

ScrAUKOaNi 50

HfNEivWtvt

3

1

MsW^ct'A'.h 31

C02
AuiK>^Ch 30

A;irfts<rri>b 30

OuoiOdOd 50

DE«wCMi3ti 31

Desoi C« Counri SnaoLleMin

DwiiCmiUim 40

GcnocCuk) 60

&wp>:C»i)oh 115 1

v'DuntCìicWixMw, 20

Qomunicazione

235000

125.000

135000

225.000

145000

105.000

135000

280 000

II» 000

210 000

165 000

230.000

265.000

275.000

525.000

310000

795000

BlastPc

OcoNConAts 60

Cu«l>Sin>gKT/CiEiauE« 40

CfDU'M>M‘A4 20

CdossiìikXvi 3.8

Dewiw 221

L«>i«iii Pm 4 0

L«nwPi"-k 40

PclWiviHnMHisi&FItMatO 45

PwrcwuPius 20

K'OffiON Cor*Wmkws
»^CivissT4KW»icews 1

2

t'D’WOMM AsvKC" Wkidws

iWkiom 2 15

k'Wnrwiea 1

0

PkC'

240.000

215.000

160000

110.000

145.000

CiAncHPmssowOivBQn* 21

Cirv 501

20

.VClik’siToiisII

.ItOaLePtOfKsnwi 20

.vOeMuiflr

>Ou 41

>fiiNC«LS 15

.'iGFoki

.vGEKriK 3 0

>S(.<EltC0MM

830000

955000

440000

1335000

415000

345 000

465.000

380.000

410 000

>S«vBiPwr 210000

.VUi2T»chAi«Go 415.000

>UiPKiawMW> 21 605000

DaasiK 1.5 685 000

Due Mi 1 5 905.000

DBaulvOEvEurosEciinw 1 540.000

DMil<iDFvao>D<sEcnio>ib 1 710 000

Ftmo 20 1.050 000

FooviUn 20 1 595 000

PwKi>SniMEt)iTii>ih 3.5 215 000

PcF« 65 160.000

O&A 4 0 490 000

ROPPFKneNN.REWiWu'ni 4 0 280 000

•^DsFis’/Wwcws 1 7 625.000

ti'SuHKguEA 1.3D B85.000

v^ws(4lt 13 905 000

QESKTOP PUBLiSHING

AooseFmtsIcao) Telbonwe

TKNEwP’w’SwPcW/xaticuTFLm 70.000

MsExnih 3.0 710 000

pORMS/FLOWCHARTING

FuMoumiwS

FoRNatSE 1

1

Foeweie» 3.0

FowmGaD 30

FofUrrfECOWlETI

FouwuW/fil&Fiie 3.0

limiucnvEEAsyftiw 7 0

Okg Piits Aovvicei] 6.0

|i'AkFiMOU«!E*

«^oi>UMi!ijiVVi>c«ie 20
•^IksimiOekcua'I

JmCKMDESCH 30

Fueh 30

PiB Fon Pud

0 IOGHI

250.000

560000

155000

1(B000

305000

190 000

335 000

345 000

235000

515.000

210000

335.000

Arme Iiuiisi>ontPi9T 70.000

Per Tutti i Nuovi Clienti

Sconto Del 10%
205000

445 000

1465 000

125000

120000

225000

120000

245 000

320000

1 185 000

905000

1330000

540000

1 455 000

960.000

pOGLI ELETTRONICI

Bhep

Lomsl-2-3

UmB 1-2-3

Uiw1-2-3h

L«iiBl-2-3lT

QiMimoPno

QinroiopBO’ScwTOEr" Ir

QwtTnoProh

S«wAn
•rlCMUSl-E-SWwawiS

Lotus 1-2-3 WinmmIt

Ms Eresi

4 0 560000

30 290000

30 680.000

3.3 105000

10 745000

10 805.000

30 580.000

F1 17» SiEAiitt Fighub
1 Vo») 20

FADKIltSLOMWFtBEcHTSu SAlP

Faiccw 30

J»c> NicmAus UtAMTED Gole & CouiSE

MsAkwt S SuMitY Oessnep

MsEpcHtSwuiAiai 4.0

UsGamiShv 4.5

Pc Gioie 4 0

SWCITtGMPHCSflI

SwcirtGiw>>KSn2

S«£«Rm

SuROOicScENEin Disi (CAD )

TesiDwveIII TtfpAssCH

WncCoMMUCEPlI

WlNC COAMANOflI SEOT Mssiw 1

WmCtMMAMXR Secun Mssim 2

BattieshessWhmws

C»siwPAC»Wwotws

Ms Windows ENHi<i»wMEin P»c«

Mi Wmows EkiinAiMWiiT Picn II

MsWwKWS Entìriahment Pack III

Roeasnm Windows

SlMEAim<WM10WS

Stuamtec Game Paca Windows

0RAFICA

90.000

50.000

80.000

70.000

60 000

70000

70.000

70 000

60 000

45 000

45.000

75.000

50.000

70 000

90 000

40000

45000

SODO
55 000

55.000

70.000

60 000

55 000

AwaawIt 1 1 275 000

AwmaionPad 10 1.010.000

DamPAiNtllENwAiiCED

FkeeukeGaafwcs 4.0

F«ÉEui*ciG«PHirsb 40

HapnakiGiumcs 30

HANvwuGnAPNCsIt 3.0

Huw 210

PcPamtbpushIvPus 101

PcPwunuShKPiuiIi 101

PlEASPlUS 30

AoosEluLSiRAiaiWiNCiavis 40

AdOSESittAHiUE Windows 12

Ams&LcTiEKSAAniKSsEoiiw 31

CcECi-DKAwh 2.0

Ct*Ei Dnaw 2 01

Facelanci Windows

FumANCEGuMNucsWiieowslT

HaemimDuwWndows
HARvmtkuAKS Windows Ir

l8»iHou'v«B 1

0

McbccewkChwaia 21

MicncciKUKCuftWAb 2.1

MesoG»AnOEs«tt» 31

Mcrogn»iDs»nenIt 3.1

McnduwkWinkusDiu* 30
MsPowekewt

MsPowapointIi 20
Pdsuasion 2.1

PensuasionIt 2.0

PMoiosmjii 1

1

PcllRPiaSMEtlPtlfi

SiAifovGiiAPHr.s

PjARDWARE

Aooec Posiscm CAEiiticGE

Ati 2400 E’c/ni */Mnp5 8 Urnowlll

AwGiWH«lX'»»*lH«

AtiVcaWcwdeiiXi 1w
CoEwl!0pn«iBowDPc7P52 5 4

Herclus GuinncsSiitdn Caw • 2

Iwu 2400 ImiiMi Mdceu w/Mnf

l«m 487si Ma'n Co-«octssc«

INTH 80367 D> 0>mocESS9i

limi 80367 S<-16 Co-E«ocESSC«

In>el 60387 Sx-20 Co-mnsscw

limi SiiSFAAtoi 9600 Ciassk

hTEi SanseAiTxiN Boaro ScANifr

Lo&ncHKosMDusilT

LocmcitMousEMANh

LooirEC»Mou9HAii BAdoPgmAiu Ir

LocnscHPAorMouHli

LDOOEOiTiMCiaiwli

LOCEtECHÌUClAUNPania: Ir

MsBNimiTMaAisE

Ms Mouse Seme
Paoeic 1-2-4 Puis MfUi** Bow 2w
Paciec 4 MiunRi /2m> Fot Hr III & III

Paoeic Pam

PiisHARDCAiialIXUOSNe

PiusHmocm II XL50as

ScANMAN256PcAANsalr

SomaASTER

155 000

615.000

805000

170 000

215000

2%000
125 000

690.000

235.000

7KDO0
1015000

670.000

670.000

745000

845.000

1010000

170 000

590 000

710.000

625.000

715.000

9^000
S30 000

805000

470 000

2SOOO
950000

415 000

235.000

1 265 000

360000

960000

380000

236.000

265000

715.000

415 000

75 000

110.000

215 000

75000

145000

190000

200000

145 000

445.000

255000

660000

870 000

590 000

480000

215000

Condizioni Commerciali

Pagamento

X CONTFIASSEGNO

X CartaSi - Visa

X Sconto del 5% per pagamento anticipato tramite vaglia

POSTALE OPPURE ASSEGNO C/C O CIRCOLARE (NON TRASFERIBILE

INTESTATO A MeGASOTT Srl)-

CONSEGNA

Spedizione mezzo corriere espresso con addebito di

Lit.20-000+Iva.

Generale

•TUTTI I PREZZI SI INTB4DONO IVA ESCLUSA, FflANCONOSTRO MAGAZZINO,

SALVO K. VENDUTO.

•La presente OFFERTA É VALIDA FINO A 1 5 MAGGIO 1 992 ED ANNULLA

O SOSTITUISCE OGNI NOSTFIA PRECEDENTE.



Non Sempre II Meglio Si Ottiene A Caro Prezzo!
Infatti, avvalendoci della nostra consociata negli Stati Uniti, possiamo offrirvi un

IMPECCABILE SERVIZIO GARANTENDOVI NOVITÀ, SCELTA E CORTESIA SEMPRE A PREZZI IMBATTIBILI

FiUMCvanclv 1

1

FWMEWOlVlvh

MsWcuns 2.0

MsWoAub 2.0

•^sOfFCE

MsOfjcìIt 20

MsWwiopIt
»i'MsWoiwsW»i»in

ii'UsWwicsWiWionsiT 20

j^INGUA^

370000

620.000

425 000

615.000

680.000

625.000

1.340.000

1210.000

245 000

350000

8mmu0
BumwiekPwifissc'w

BnEF 3.1

MsEisicDEVuonouSniBi 71

MsCADmComuh 7.0

Mi Coni Compicci 4.5

MsFonwxCoupiaF 5.1

MsMtcwAssiWO 60
MsPiSwCcHPifA 40

MsOuKtBisc 45

Ms Quck Bpsic II 45

MsQlkiiC 25

UsOuwPisok 10

MsOuoP«SMi.h 1.0

NckiwFoitw 2.0

Paium>£ni»c(CVrs(w) 2.0

SwuiUK V 2B6 11

TiraoCToeis

Tjr8oC<-f 3.0

IjNoC'^IIElWIOMlr

TimdDemc^&Toois 20
TmoOtguciia&TooislT

TmoPascai 6.0

TiJN0P*SCMh 60

TiMoPAStMPmUSOwlT 6.0

Ti*»Ps«8saowt 511

TumViSKwDEVELOi>ni'sT(xxnT

Aciofl 4.0

v'Acion PwFtssiOKu 4.0

t^SoAuc (V Ir

UsOuiuCFonWnoms 1.0

•'’MsVaw Basic

''MsWKtMSSOk 30
v'Objkivision 2.0

k'tlUCTVlSIO'l SPCCM.lt

t^SwAiitujiWKnws

^Tmuow 1

5

a'IdoibowIt 15

•PTumC^^WiNDOns 3.0

255.000

1.375 000

325.000

650.000

410.000

595.000

595.000

1085.000

540 000

190 000

380 000

120.000

180.000

120.000

120.000

140 000

125.000

180.000

235.000

215.000

120000

140 000

190.000

215.000

180000

215000

355.000

160000

215000

295.000

580.000

570.000

285.000

555.000

580000

535000

765 000

190.000

^TuFffipASCAlWWKWS 10

i^Timc PascalWnHWsh
•^WHnFAAIHRlSOUKCTDOial

W«rtuEM

v'ZoniiCHC'F^lknLOPEFisKii 3.0

.1 ETWORKINGN^.

225000

355000

185000

470.000

905.000

LAiiTAStic2uepsAaAtioi(Swaio 41

LANtAsn;2MSPsS'ApnitKii 41

Lamtastk ADAnopf S«soioEi»FRMn41

UwisncAi 41

LANTISFICEWIWtTStABItllKll 41

LMfTASTIcZKll 41

McIOOOScnzaCavo

Nc200CS(WaCav«

LAMTFSIcWnOMS 4 1

280.000

700.000

415.000

145.000

970000

175000

235.000

300000

330000

Project management

Hauvafki PKUcn UutiCEP 3.01 870.000

MsPfwjìci 4 0 605.000

xtMAiNCAcWiMaMs 3 0 560.000

v'MaikuaiicaWmkms 20 1 665000

IJtilità

IDsPilb 3.5 100000

386 Mu 6.0 125.000

Aiuomw 4 7 70.000

Comi Pomi And-vdus 12 155.000

CwimPim<Bukiip 71 160.000

CHiCFh 3.0 160.000

CoPtIlPc 6.0 65.000

CcPivoRE 120000

OncctAccEssh 512 155.000

DsaTechmcm Odici 180000

DxSagum’sAFm-vnjsTdaiKn 125.000

FashacaPlusIt 301 245 000

kRSPSucP 2.5 90.000

LAPiOPUinunsoi 90.000

IICtKKNlMONCAIICWt) 20 110DOO

NiktoiiAhtivmiS 20 155000

Novità!

Windows 3.1 Italiano
Au I NK l>KU.i; NUOVE H NZlOM •

Font scalabili TrueType

OLE - OBJECT LINKING & EMBEDDING

Supporto Co-Processore

Nuovo File Manager

Supporto Multimedia

MsPmjjcciIt 3.0

Tmlh so

UmPiAWCPWnOCMS 6.24

UsPaucrWnoms 30
t^MspROjcciWiWASh 1.0

t^Tincci 1.0

gTATISTICA

710.000

850 000

625.000

830.000

1.065000

505.000

CmWhfbi 4 0

DOM 208

(ÌIVN8I

MAincAoDes 25
Makwiiu386/387 20

SppsPcBaseMoou! 4.0

SPSS PcPiifiAovANCCoStAt

P

aca 40

SiA!WPH«s 50

i<'MathT<i>cWmi)w5 3.0

580.000

245000

1685.000

1 140.000

305.000

NcKicnANTMusIr 2.0

No<'i>i&<CHirlT 1

2

NcKiaNCouAwap 3.0

NcmiMCciMAicicAh 3.0

NcmcMUiuris 6.01

NoiiQKUiiiiifstt 5.0

PcKiwPoMivw 21

PcTotuDuutf 71

PcTtwsDauflh 60
PcTooisO&iw*CPAn!i-«*iis 71

Pmi Q 5.0

Qcum3SS 6.0

SoCucaPuisIi

SpwiiiiII 20
Stacwi (SoFrKAPf)

S'A£w<(SciHDAl6Bn)

Stsim&runPin 40
UimAveiON

210 000

210 000

180.000

210 000

210.000

215.000

135 000

215 000

195 000

275 000

160000

110000

285000

115 000

150000

345000

160000

145000

V*cjPc 2.0

XwGaDb 25
v'Aboft Ui uTcsWNDcm
•'AF'mOAmWnCKFiiS 20
•'BccKCPToois 2.0*

•^OcSAiOPScrWnsDws 30

30
Fasi'

A^ocAKicWncows 2.0

•tV/NSiiuiH Pnc

n'WnsPCCti

110000

145.000

145000

65 000

105.000

145.000

105.000

110.000

210 000

65 000

45 000

150 000

105 000

125 000

105 000

150 000

180 000

110.000

^ideoscrittura

OflAMUITaV

MsWwnlT
MsW0l>CI*ClUAIIMtlA

Wdttnmci

WisciPtiPictli

Wanosiw

k'WOftDSIAPWnfXWS

5.5

5.5

5.1

51

6.0

60

2.0

20

20

20
20

^ENIX/UNIX

105 000

440 000

720.000

505.000

715.000

105.000

540.000

765 000

580 000

785000

525.000

720.000

525.000

ScoCt*

Sce Unii 386DcvSts

SCO Uwi 386 0/S

ScoVp/«3862UiCNtt

ScoVp/ix336liLMnAid

Scd Xe»i 386 Dev Sts

ScoXef«3860/S

W[IFIDP!<IFK'tl

W0fCPtWECl(5PAei'llT

1 575.000

32.4 1.250000

32.4 1.250.000

1 2.0 735.000

12.0 1 225 000

2 3 4 1130000

23 4 1 130 000

5,0 720,000

5 0 3 175 000

«•TlITTI l PACCHETTI SONO IN VERSIONE ORIGINALE CON GARANZIA

UFFICIALE, NELLE VERSIONI PIU RECENTI DISPONIBILI.

•Per RAGIONE DI SPAZIO, NON SONO ELENCATI TUTTI I PRODOTTI

DISPONIBILI. SI PREGA DI TELEFONARE SE NON TROVATE QUELLO CHE

CERCATE.

•Per avere un listino più completo telefonateci oppure

SCRIVETECI all'indirizzo SOTTO RIPORTATO.

MeG/\SOFt
Via Filanda 12 |

20010 San Pietro All'Olmo MI §

Tel 02-93568708 oppure 93568714 |

Fax 02-93568696
’



CONDIZIONI COMMERCIALI: Tutti i prezzi sono al netto dii.VA franco nostromagazzino’SpedizionepercorriereespressoL. 18.000+ IVA 'Salvo il venduto 'Prezzi

validi fino al 15 maggio 1992.

5nrn3n,'hv?ir3 srl P.zza del Monastero, 15/b - 10146 - TORINO
Tel. 011/710.594-711.996 ^ VENDITA PER CORRISPONDENZA

Fax 011/729.435 RICHIEDERE LISTINO COMPLETO



UN COMPUTER DA I MB

A 1.995.000'*’

E TUnO QUESTO SOFTWARE

INCLUSO NEL PREZZO!



A ATARI snxmA.
* UN COMPUTER GRAFICO POTENTE E FACILISSIMO DA USARE!
* UNA DOTAZIONE SOFTWARE MAI VISTA PRIMA!
* 1 MB DI MEMORIA!
* UN PREZZO INCREDIBILE!

Se stai cercando il tuo primo computer

o un computer che risolva efficacemen-

te le tue necessità di lavoro, studio o di-

vertimento per i prossimi 10 anni abbia-

mo una buona notizia per ce. La tua ri-

cerca è finita, oggi c’è ATARI S'P EX-
TRA.

ATARI S’P EXTRA è stato apposita-

mente concepito per eliminare tutti i pro-

blemi che ostacolano l’approccio al com-
puter da parte di un utente normale:

O La difficoltà di apprendimento.
Con ATARI STEXTRA te la scordi

proprio, canto è facile e piacevole lavo-

rarci. E dopo pochi secondi sei già un
Atarista convinco!

@ L’interfaccia grafica. ATARI ST^
EXTRA ti dà accesso a una sterminata

libreria di programmi tutti basati su una
interfaccia grafica potente e intuitiva.

@ La velocità di lavoro. Con ATA-
R] S’P EXTRA lavori nella memoria
viva del computer senza accessi al disco:

e vai come una scheggia!

O L’invecchiamento dell’hardwa-
re. Con ATARI S’P EXTRA te la ridi

perché hai un computer nato apposta per

durare nel tempo (e per dare la birra alla

concorrenza!).

@ La necessità di acquistare più
computer. Professionale e grafico,

ATARI SP EXTRA non ti obbliga a

scegliere un computer diverso per te e per

tuo figlio.

® La fatica visiva. 11 monitor salvavi-

sta di ATARI SP EXTRA ti regala

un’immagine nitida e priva di sfarfalla-

menti con cui potrai lavorare o studiare

per ore senza affaticarti.

0 I software incorporati. 1 nostri

concorrenti ti danno il computer senza

la "benzina”. Con ATARI SP EX-
TRA, invece, non devi spendere una li-

ra per procurarti tutti i programmi che
ci servono. Te li diamo già noi inclusi

nel prezzo!



NESSUNO TI HA MAI DATO TANTO.

I MERAVIGLIOSI SOFTWARE DI ATARl ST^ EXTRAf

REDAHORE
Il piu poterne Word Processor su Aian,

ideato per chi deve scrivere mollo; gior-

nalisti, sennori e insegnami, Celebre per

la incredibile rapidità di lavoro, compren-

de 27 programmi tra cui un database in-

sore grafico di formule*macematichc, un

fom-editor, un compattatore di files, un

virus-killer ccc. Gestisce innovanvameme
testi multipli, lettere circolan, indici, no-

te a piè di pagina, memo, tnacro, grafica,

tabelle, commenti nascosti, analisi delle

occonenre testuali alfabetica e in ordine

decrescente, salvataggio auiomanco, pie-

visualìoatione scampa, lóO driver per

siampatitu La straordinaria risposta Atan

alla sfida dei Word Processor evoluri.

K SPREAD 4
Un poientusimo foglio elettroruco prerfis-

sionale dotato di una enorme ricchetta

di funnom c di un'interfaccia grafica sem-

plice e intuitiva. Compatibile con il cele-

bre Lorus 1 '2 3^'
li permettetà di ela-

borare statistiche, aucomatitaare se-

quenic di calcoli, creare fetnirc ed espri-

mete tutti i tuoi dari anche in fórma gra-

fica.

CONTABILITA’ PERSONALE
Un utile software che ti consentirà di te-

nere sott'occhio tutte le tue spese dome-

stiche in modo moderno c innovativo. Fa-

cilissimo da usare e di ^ande utilità pra-

POP ART
Un avvine ente pacchetto di grafica ani-

sdea con cui realiriare fumetti, boacni
V layout pubblicitari, Gestisce anche scam-

panti a cobri con risultati di grande ef-

fetto.

GFA BASIC 3.6

Il più poterne Basic disponibile su Acari,

grammi professionali, nella sua versione

più aggiornala e completa. Cemparibite

con il GFA BASIC per PC e Amiga.

BAND IN A BOX 4.0

Uno straordinario programma di anan.

giamema autcmanco: digita i nomi degli

accordi delle tue catuoni prefence e, tra-

mite una tasneta o un modub MIDI ester-

no, ascolta con meraviglia la cantone

CHESS SIMUUTOR
Un incredibile ^oco di scacchi. Utile an-

che F«r imp.trarc a giocare a scacchi-

NORTH & SOUTH
Una divertente sìmulatione della guerra

di secessione americana basata su un fa-

moso fumcno francese.

JUMPING JACK SON
Un gran gioco con una grafica sfavillan-

te e una colonna sonora bvolosa.

TIMEWORKS
U programma pti facile e divertente per

lista. Per videoimpaginarc, realitrare de-

pliant, giornalini, libri e manuali tecnici.

Professionale nella docationc e nei risul-

tati, e anche compatibile PostScript.

SUPERBASE PERSONAL
Il database professionale più semplice d-a

usare. Alla portata di chiunque, rende

semplicissimo schedare Vrndiritzo dei tuoi

amici, le videocassette che ami di più, i

libn della tua biblioteca. Gestisce inoltre

l'archivianone di immagni grafiche e fo-

tografie, Un classicn dei database.

ASTROLOGIA
Per gli appassionan degli asm, un software

professionale rea lutato in Italia che per-

mette di genetaa- una cana astmiogica

personale corredata di validissime indica-

tioni teoriche c pratiche.

BIG BOSS PIANO
Uno straordinario programma per im|M-

rare senta noia il pianoforte e L- modet-

ne tastiere elettroniche, Sarai in grado di

v-isuali2tarc sullo schenno le pamture dei

brani che scorrono in tempo reale, di suo-

nare accompagnato dal maestro compu-

ter, di registrate la tua versione del bra-

no e di stamparla paragonandola alPori-

REALTIME ARRANGER PRO
Un software per musicisuda uulìztare con

una tastiera MIDI non dotata di accora-

pagnamenti automatici: il software li ge-

nererà per te in tempo reale.

HYPNOTIC LAND
Un originale gioco di abilità e t

del biliardo a standard europeo c

HOCKEY PISTA

Un gioco sportivo made in Italy che

mula un torneo di hockey pista a lósqi

dre o, in alternativa, pamte singole da gii

care contro J computer-

TOTOCALCIO OPERA
PERSONAL
U software di sistemisrica coiocakb piu

polente mai realiaaio: ucilimaio da cen-

tinma di nceviione italiane, all'ori^ne di

offre il 90% di tutte le sofisticate possibi-

lità di calcob e genetarione di sistemi pro-

prie della versione professionale.

• Con riserva di sostituzione dei software indicati con altri di pari o superiore valore

** Necessita di una qualsiasi tastiera Midi con relativi cavi dì collegamento Midi



LISTINO PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO MARZO 1992
PREZZO IVA ESCLUSA

SERIE STM6/32 BIT

PREZZO IVA ESCLUSA

MEGA S? 2 OPEN Modello con 2 Mbyte senzo hord disk.

Corottefistiche STEiCPU AAotorolo 68000 o 8 MHz: blitter; 1 Mego di RAM
espondibile o 4 Mbyte con moduli SIM o SIP: 1 92 Kbyie ROM con sistemo

operativo; disk drive do 3,5' (720 Kbyte); mouse, interfacce; porallelo Centronics,

seriale RS232C, ACSi/DMA 10 Mbit/s, MIDI In/Out-Thru, presa secondo floppy,

2 prese joystick, uscita video per monitor (risoluzioni: 640x400 pixel

monocrorrvatica, 640x200 pixel con 4 colori e 320x200 pixel con 16 colori do

uno palette di 4096), modulatore interno per TV, audio stereofonico DMA
campionoto.

ST 1040 Modello base comprensivo dei programmi Redattore,

BondJn-A-6ox e Opera Personal l 895.000

SP 1040EXTRA Modello comprensivo dei 1 8 software seguenti

Redottore (WP evoluto), Tirnewcrks (DTP PostScript),

K-Spread 4 (Spreadsheet), Superbose Personal (Dotobose),

Contobi/itò personole, Opera Personal (Sistemistico Totocolcio),

GFA Basic 3 6 (Progrommozionel, Pop Art (Gralico),

6ig Boss Piono (Metodo di pionororte),

Sond In A Box (Atrongiomento outomolico)

Redtime Arronger (Arrangiamento in tempo reole),

Asfro/og/o, Chess Si'mu/otor (Scocchi), fli/l/ords Simu/otor,

Hockey Pista, NorJfidiSout/t, jumpingjock Son,

Hypno(iclond(Giochi) L 995.000

ST* EXTRA MUSIC Come il 1040 STE EXTRA con in più lo tosliero

KAWAI MS-710, 2 covi MIDI e il progrommo

sequencer Happy Music dello Steinberg. L 1,345.000

SM144 Monitor 14' 3/N od olio definizione (640x400 pixel)

e freq. veri. 71 Hz cor bose boscubnte ' L 299.000

SC1435 Monitor 14' o colori stereo (RGB onologico),

pitch 0,38 mm, frequenza verticale 50/ó0 Hz L, 499.000

CoretterislicheMEGA STErCPU Motorolo 68000 o 16 MHz (con possibilitò di

commutazione via softwore o 8 MHz) e Coche di 1 6 Kbyte: 2 Mego di RAM
espondibili o 4 Mbyte con moduli SIM, 256 Kbyte ROM con sistema operativo:

nuovo desktop con molteplici funzioni oggiuntive: disk drive do 3,5" (720 Kbyte);

testiera seporoto; mouse; hard disk integrabile; orologio tamponalo do botteria,

interfacce: porallelo Centronics, 2 seriou RS232, AC5I/DAAA 1 0 Mbil/s,

MIDI In/Out-Thru, preso secondo floppy, 2 prese joystick, uscito video per monitor

(risoluzioni: 640x400 pixel monocromotico, 640x200 pixel con 4 colori e

320x200 pixel con 16 colori do uno potette di 4096), preso LAN, modulatore

interno per TV, oudio stereofonico D/M compionoto, slot interno per bus VME

MEGA STt 4 OPEN Ahoddio con 4 Mbyte senzo hard disk. L 1,490.000

MEGA ST* 2 HO Modello con 2 Mbyte con Hard Di^ do 48 Mbyte

(tempo di accesso 28 ms) L 1.690.000

MEGA SP 4 HD Modello con 4 Mbyte con Hard Disk do 48 Mbyte

(tempo di occesso medici 28 ms) L f.990,000

SERIE n 32/32 BIT

Corotteristiche TT: CPU Motorolo 68030 o 32 MHz; coprocessore molemohco

68882 incorporato; 2 Mbyte di RAM espondibili o 26; 5 1 2 Kbyte ROM con

sistemo operolivo; nuovo desktop; Hard Disk SCSI do 48 Mbyte 28 ms; Disk

Drive da 3.5' (720 Kbyte); mouse; inierfocce: parollela Centronics, 4 setidi

RS232C, ACS1/DA4A, SCSI, LAN, MIDI tn/OuKThru. preso secondo Ibppy, 2

prese joystick Risoluzioni video TT 320x480 pixel con 256 colon, 640x480 con

1 6 colori Ido uno palette di 4096 colori), 1 280x960 monocromatico oltre olle

stesse nsoljzioni video del modello STE (640x400 pixel monocromotico,

640x200 pixel con 4 cobri e 320x200 pixel con 16 colori do uno palette di

4096), audio stereofonico DMA campionoto, orologio tomponoto do botteno,

bus VME. tostiero seporoto.

TT030/2 Modello con 2 Mbyte di RAM, L 3.990.000

TT030/4 Modello con 4 Mbyte di RAM. L 4,390.000

n030/8 Modelb con 8 Mbyte di RAM L 4.990.000

PTC1426 Monitor 14" o colori e monocromotico, permette lo

visuolizzozione di tutte te risoluzioni solvo lo 1 280x960.

può essere ulilizzoto anche come monitor VGA per PC
compatibili L 990.000

TTM 1 95 Monitor monocromatico B/N od altissimo risoluzione

1
1 280x960) pixel, frequenza verticale 6ó Hz non

mterloccioii, bendo possonte 1 IO MHz L. 1.890.000

ELENCO PUNTI CONSULENZA ATARI

PUNTI CONSULENZA INFORMATICI

ME/KONIE • TAUUNO COMPUTHS Pcuo Corducci 13 litOO AIES-

SANORlATel 0131/44 U Zi • ROSSI COMPirTES Corso N.220 A2

12100 CUNEO Tel 0)71/603143 • AMERtCANSCAMESAtOSf-
STEMS V«3 Soatn 24/B TORINO Tel 0 M /34 89 20 • /AAatOlA
Vpo Porpore) 10155 TORINO Tel 011/26 39 11

LOMBARDIA • TINTORI Vro Erosela I 24100 BERGAMO
Tel 035/24 86 23 • FUMAGAIU COMPUTER Ve Co.tol. 48 22053

[ECCO (CCf Tel 0341/36 33 41 • LUOCY Vi Adipe 6 20135 MRA
NO Tel 02/54.68 342 • STUDO NUOVE FORME Vki Mennnell. 1

9

20I3I MlANOTel 02/26 14 3 8 33 • HAPPV COMPUTER Ve Uccellr

2/A 46029 SUZZARA rAN TP 0376/52 24 43

TRIVENETO • FEBRARIN Vio De lAossar. 10 37045 LEGNAGO |VR]

lei 0442/20741 • COMPUMANIA Via leonr 32 PADOVA
Tel 049/66 34 52 «COMPUTERPOWTVeRoreo 63 35126 PADOVA
Te! 049/66 55 46 • GUERRA COMPUTER Ve C Balns^ 53 30027
SAN DONA' DI PIAVE (VE} Tel 042

1
/52S22 • ZUCCAIO Corso Pd>6

dio 78 361 00 VICENZA Tel. 0444/54 65 66

40I3I BaOGNA Tel 051/63.44 1 15 • ORSA MAGGIOIIE Pezza

Mofleoiii 2041100 MODENA TP 059/2) 1 2 00 • TRlA ELETTRONICA

Ve2atton,28/A43t00PARMATP 0521/77 15 87 SAN MARINO
INFORMATICA Ve 3 SeWembre 1 13 47031 DOGANA S MARINO
TP 0549/90.87 60

TOSCANA • EUROSOFT V,o de. Rom.l. lO/R 50134 FIRENZE Tel

055/47 40 18 • lElfINFORMAnCA TOSCANA Ve Brxnsre 36 50132

FIRENZE TP 055/71 43 84 • X COMPUnR Vele Colomba 216 55043
liOOUCAMAKDREIlU|TP 0584/61 82 00 • FUTURA 2 Ve Carbuii 19

57100 IWOENO TP. 0586 83 87 64 • COMFUTER StOP CENTER P.oi

zaCunoroos 143 55100 IUCCA TP 0583/95 32 69 • VCEOFUTUEO
PRATO Vele Mot<it9ropco1S50047PRATO|FI] TP 0574/59 37.93

LAZIO • GRIS COAtfUTER Ve Umbre 14 14/A 040IT APRIUA |IT1

TP 06/92 75 212 • EIPRO SAS Ve Corroda dP Greco 6365 001 2

1

OSTIA UOO piM| TP 06/56 14 887 • PCC COMPUTER HOUSE Va Co-

sJrre283/A00l76ROMATP 06/21 47 2«ro

MARCHE. UMBRIA E ABRUZZO • GOLD SERViCE 5Rl Ve Roma 71

060B3 BASTIA UMBRIA {PG| TP 075 80.04.309 • PASSI Hfl Ve Trereo

Nunzi 72/74 63023 FERAO (AP) TP 0734 62 36 17 • STEFANO NCO
lA Ve S Csterirw da Sere 38 66054 VASTO (CHI TP 08733651 80

CAMPANIA E CALABRIA • SOS INFORMATICA Pezzo Ducee 3/4

B8I00 CATANZARO TP 0961 /74 74 67 • HPE INFORMATICA ve

Bixe46/bs BOI26NAPOUTP 081/62 75 01

PUGLIA • CENTRO AIARI RVF Ve Coveut 196 70124 BARI Tel

080/52 47 636

SKIUA • COMPUTER HOUSE MESSINESE Ve dP Vespro 53 98100
MESSINA TP 090/71 92 54

PUNTI CONSULENZA MUSICALI

• TAUUNO GIUSEPPE Ve Piocenzo 44 15100 ALESSANDRIA
TP 0131/54637 «CASAMUSlCALE SCAVINO Ve Omeo 66 10125

TORINO TP 01 1/66.98 1 18 t CAVAUt PIETRO Ve X Gernm 14/B

25030 CASTREZZAIO (B5 TP 030/71 40 13* lUCCT lAUSC Ve Mo
so Bétalii 101 MILANO TP «2/48 19 3J 29 • BORSARI I41«CA Ve
Irrena 10 BaOGNA Tel QS1/24 64 54 • RES RUBINI Vele Rorra 47

47100 FC»LI Tel 0543/50631 • MUSIC MARKET Ve Olivp. IDB

54100 MASSA TP TP. 0585/79 22 44 . EMPORIO MUSCAIE SENE

SE Ve Mamorvsi 106.108 53100 S&IA TP 0577/28 72 33 • MUSI

CAI CHERUBINI ROMA TP 06/43 69 71 • DAL MASO Ve Cugle

I3-1999100CAGL1ARITP 070/30.8208

ATARI ITALIA S.p.A •Vio V, Bellini, 21 - 20095 Cusono Mibnino (MI) Tel. 02/61 .3d. 141 -Fox 02/61 94.048 - HOT LINE ATARI 02/61 96.462



fìEWELsrl
Computer e accessori

20155 Milano • Via Mac Mahon, 75

Telefono negozio (02) 323492

Tel. Uffici (02) 3270226

fax 24 ore (02) 33000035

Tel. Uff. Spedizioni (02) 33000036

Quanto costa il tuo PC?

Poco, Pochissimo con i nuovi PC INeh/el 286 Plus!

Esempio;
286 16/2 1 Mhz.

1 MB RAM
1 DRIVE 3 1/2 (1,44 MB)
1 Hard Disk 50 MB
1 Scheda VGA 256K
1 S. Parallela

2 S. Seriali

1 Tastiera Estesa

+ Mohitor VGA "Colori"

L. 1.490.000 iva compresa!

Presenta questa rivista all'acquisto del tuo PC Plus 286/386 o 486
RICEVERAI completamente GRATIS IL FANTASTICO PACCHETTO SOFTWARE

Windows 3.0 Italiano (originale)

Suond Blaster Plus 2.0

Per il tuo PC
ATTENZIONE!

Ricorda, un computer non può essere acquistato

ovunciue, ma solo rpesso una organizzazione
specializzata che è in grado di consigliare e assistere

il cliente prima e soprattutto dopo la vendita!!!

La NEWEL è una società che opera nel settore oltre 10

anni. Noi trattiamo tutte le migliri marche, e auindi

siamo in grado di opffrire il computer che si adaice di

più olle vostre esigenze.

Da noi non trovi soltanto il computer ma anche tutto

ciò che ti può servire successivamente, hardware &
software.

Pensaci, prima di comprare il tuo computer!

TUTTI I NOSTRI PREZZI SONO SEMPRE IVA COMPRESA.



UT... I COPROCESSORI
PER NUMERI, IMMAGINI E DISCHI RIGIDI

Finalmente una casa produttrice ha capito che oltre ai calcoli sono importanti la velocità di rappresentazione su

video, la capacità e la velocità del disco rigido. Per questo la UT traendo spunto dalle esigenze del mercato ha
prodotto due PROCESSORI innovativi con i quali sono state realizzate due schede dalle incredibili prestazioni

in basso brevemente descritte. Per quanto riguarda i prezzi, ci scusiamo con i lettori, quando é stato composto
questo testo non erano ancora in nostro possesso ma saranno tuttavia mollo al di sono di quello che possiate

immaginare. Chiamateci al più presto, rimarrete sbalorditi della proposta che vi verrà fatta, e se già avete una
VGA non pensateci troppo poiché ve la supervaluteremo se ordinerete nel mese di Maggio una XGRAPHICS.

Caratteristiche e prezzi dei Prodotti UT
COPROCESSORI MATEMATICI
Dopo oltre quattro mesi di campagna studenti abbiamo deciso dì far accedere anche i non studenti a prezzi molto

interessanti sui cq)rocessori. Per quanto riguarda le caranerìstiche riteniamo che siano oramai conosciute da tutti,

tuttavia siamo a disposizione per inviare data sbeet e librerìe software per chi ne facesse richiesta. Ricordiamo
che tutti i coprocessorì IIT sono contenuti in confezitmi sigiliale ali' interno delle quali troverete in omaggio i

software QAPLUS e POWER METER. Sempre all’ interno troverete le librerie per la rotazione delle matrici 4x4,
possibile solo su i cr^rocessorì UT, peri linguaggi Microsoft C 6.0, Microsoft Quick Pascal 1.0, Turbo Pascal

S.Oe 6.0, 'I\itbo C 2.0, tramite le quali aumenterete di 7 voile la velocita programmi che usano tale trasfomiazioae.

XTRADRIVE PLUS
Hai già un hard disk e vorresti averne un altro senza ^ndere un capitale 7 Questa é la soluzione I Una volta

installata questa scheda UTcome minimo raddoj^ierai la capacità del tuo Hard disk aumentandone di conseguenza
la velocità^ in quanto I' Hard disk dovrà leggere o scrìvere solo per la metà essendo il tempo di compressone
decompressione trascurabile. H motivo di tale velocità é semplice laUTha sviluppato un PROCESSORE specifico

e realizzalo un scheda capace di comprìmere e decomprìmere dati rìspeitivamenle alla velocità di 5 o 8 Mbyies

E
t secondo senza usare nemmoio un byte di memoria e rimanendo totalmente trasparente ali’ utilizzatore !!!!.

oltre inlemamenie al CHIP 6 residente una librerìa che gli peimetie di riconoscere e comprìmere in maniera

ottimale i vari tipn di file esistenti di alcuni dei quali Vi riportiamo i rapporti di con^rressìme.

EXE 1.7:1 BMP 8:1 Acad4:l Lotus 2J:1 TXT 2:1 DBF 6:1
Ci leniamo a ricordarvi che non ci sono driver residenti, dischi fantasma o config.sys particolari come fanno altri

ma tutto 6 realizzalo con un Hardware specifico. Non meno impoitame é la possibilità di far tornare il Vostro

disco rigido nelle condizicmi iniziali non compattate I. E' disptxtibUe anche la versione software per Lap/Notebook.

XGRAPHICS
Vuoi lavorare finalmente io tempo reale con i software che impegnano la scheda video pesantemente quali

Windows o Autocad 7 UT ha esaudito anche questo desiderio realizzando una scheda video che rispetto ad una
T4000 é 20 volle pili veloce e 2 volle piti delle desiderate ed acclamale XCA e S3. Alcune delle caratteiisticbe

salienti sono: risoiuàotie fino a 1280 x 1024 a 256coiori, espandibiliti a 2Mb di VRAM, 7S Hz di refresh per un'
immagine immobile a video, 64000 colorì contemporanei a video ad 800 x 600 con CHIP Sieirn. compatibilità

CGA, EGA. VGA, modo di lavoro NON INTERLACCIATO su tutte le risoluzioni, driver per WINDOWS 3,0e
3.1, Autocad, e molli altri software. mEZZO INCREDIBILMENTE BASSO.

Siamo a Vs disposizione peri’ invio di documentazione e caratteristiche inerenti ai nuovi prodotti IIT

NOTEBOOK TEXAS TM 2000 - 80c286 a 12 Mhz - HD da 20 Mb - LCD VGA 10" 1,9 Kg ( Borsa Omaggio) L. 1.900.000

NOTEBOOK TEXAS TM 3000 - 80c38(> sx a 20 Mhz - HD 60 Mb - LCD VGA 10" 2.5 Kg ( Borsa Omaggio) L. 4.100.000

STARLO 20
I

249.0001 STAR LO 24-200
I Sló.OOOl STARLO 24 -20 I 399.000| TM 2000 1.900.000

STARLC200
I 419.00ol STAR LO 24-200 Coior I 564.00ol STAR SJ 48 InkJet

|
S49.00ol TM 3000 4.100.000

Via Lucio Elio Sciano 13/15 - 00174 - ROMA
Tel (06) 745925 - 743139 - 71510040F„.,™,„sn>

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO STAR
Concessionario PASSEPA/ITOUT. Conlabililà Generale e Magazzino in multiusenza DOS. NOVELL. UNIX ThniipRui mie più IVA 19% • kgmi •! ust l.220«/-2%

^^iGic^on

mm, INTBSRm)
Iflf INFORMATION

MODELLO PREZZO
IIT2C87-08 89.000
IIT 2C87-10 95.000
IIT 2C87-12 105.000
UT 2c87 20 120.000
UT 3C87-16 180.000
UT 3c87 • 20 240.000
UT 3c87 • 25 250.000

UT 3c87 • 33 260.000
UT 3c87 - 40 310.000
UT 3C87-16SX 150.000
UT 3c87 • 20 sx 170.0001

UT 3c87 • 25 sx 190.000
UT 3c87 • 33 sx 240.000

VvECAS 'Jto V£’C
lOCiiICH >

§iE®ir
theCoinputerftInter Olivetti



FLY.il PC CHE SI TRASPORTA CON UN DITO.

486-33 MHz -2,7 Kg-cm. 26x20x4,5

FLY
byMEMOREX
MEMOREX COMPUTER SUPPUES

DIVISIONE COMPUTER MILANO

VUOI SAPERE DOVE TROVI II TUO MEA^^REX^

TELEFONA ALLO 02/794772/796055

2U/I6HS 3Bt/25HS 4BÌ/20HS 4B6/33HS

NEllO SPAZIO E NEL PESO DI UN UBRO UN

POTENZIATISSIMO PERSONAICOMPUTER

CON CAPACITÀ D'ELABORAZIONE SENZA

COMPROMESSI. FLY BOOKSIZE BY ME-

MORE)! RISOLVE DRASTICAMENTE IL PRO

6LEMA DELIO SPAZIODESK E DELLA TRA-

SPORTABiLITADELPC.

BASTA POTER DISPORRE A CASA Di UN

MONrrOR PER CONTINUARE QUALSIASI

TIPO DI lAVORO D'UFFICD.

ESISTONO ANCHE VERSIONI PER RFE,

CONCEPITE ESSENZIALMENTE PER IL Ca-

LEGAMENTO IN RETE MEDIANTE APPOSITA

SCHEDA INCLUSA. PER MOTIVI 01 SICUREZ-

ZA QUESTA SERIE PUÒ ESSERE FORNITA

SENZA FLOPPY DlS< DRIVE, MA CON SPE-

CIALE ROM CHE CONSENTE L’AWO DEL

PCSENZADISCHETTI, ELIMINANDO! RISCHI

DI INQUIN4MENTO DA VIRUS 0 DI INTER-

VENTI NON LECm

CPU 80280 80386SX 80486SX 80486

VHz IO 25 20 33

PAMFC»NnA|M81 12 4 4

SLOT WESBiNSiOME lo BIT HAlf CARO 1111
hcmmìò- S SI . SI SI

Disco FISSO FC«N[T01A^1 40 30 120 120

CONTROLLER \10£O 1024*768 1 024*768 1024*768 1024.768

-ACeORW 5I2K I024K 1024 X 1024 K

VONITC» SUPER \GA COLORI t4' S SI SI Si

CCWìOCESSORE MATEMATICO C^’ZRDNAlE s SI SI SI

PRESO CAD IfT
2 400 000 2050 000 4 690 000 5 200 000



Sicurezza informatica di base
L'allarme «Michelangelo», che nei giorni immediatamente precedenti il 6 marzo ha tenuto

sospesa /'opinione pubblica di mezza mondo, appare, per incanto, svanito.

Se ì danni diretti prodotti dall'ennesimo virus informatico sono stati del tutto trascurabili rispetto

al livello di allarme raggiunto, ben più consistenti appaiono ancora una volta quelli prodotti dal

ferronsmo culturale e dall'analfabetismo informatico

In vero, rispetto ad analoghe occasioni del passato, la qualità dell'informazione diffusa dai mass
media è leggermente salita ed abbiamo potuto registrare, sia sui quotidiani che in televisione,

casi isolati di informazione di ottimo livello competente, non allarmistica, cosffot/iva.

Sfo/Tunaramenfe. questi ultimi hanno rappresentato l'eccezione, la regola é stata viceversa quella

del «pezzo di colore», terroristicamente idoneo a gettare nel panico chi non può più fare a meno
del computer, a suscitare la malcelata soddisfazione di chi viceversa del computer farebbe

volentieri a meno le gradirebbe, magari, che ne facessero a meno anche gli altri), a coltivare

iignoranza, i pregiudizi e la superstizione popolare sui temi della sicurezza informatica

Mai come in questa occasione è apparso evidente come una non notizia tnel solo mondo
MS-DOS circolano ormai oltre 1200 virus informatici, molti dei quali attivati dalla data) sta stara

trasformata m notizia dai sistematico rilancio dei mass media. Prima ancora del pressapochismo
con il quale il tema dei virus informatici, e piu in generale della sicurezza informatica, e stato

trattata da molti media, appare culturalmente terroristica proprio la casualità con la quale una
«non notizia» è stata pescata a caso tra le tante e spinta da un peA'erso meccanismo di rilancio a

catena sulle prime pagine dei quotidiani e dei telegiornali. Come un sistema ad anello chiuso,

superati i limiti di stabilità, inizia imagan stimolato da un mimmo rumore di fondai

ad autooscillare e genera un segnale, cosi anche il sistema «mass media» di tanto in tanto

trasforma il rumore in notizia.

Ma quel che e peggio, ancora una volta si e persa un'ottima occasione per dare inizio all'ormai

improcrastinabile processo di alfabetizzazione sui temi della sicurezza informatica: confonrfere

virus, pirateria telematica, pirateria di programmi, furto di password, utilizzazione abusiva di

permessi di accesso, ere., non fa altro che allontanare il momenro in cui il grande pubblico sarà in

grado di prendere elementari, ma indispensabili cautele nell'impiego dei piu moderni mezzi di

transazione, comunicazione ed elaborazione elettronica

L'analfabetismo della sicurezza informatica produce un ulteriorire danno sociale: allontana il

momento net quale l'opinione pubblica sarà m grado di capire se il fornitore di un servizio

informatico e/o teiematico, e come tale soggetto ad abusi, si sta preoccupando di prendere tutte

le precauzioni atte a ridurre drasticamente i danni che i propri abbonati possono subire a causa di

impieghi illeciti da parte di terzi.

Facciamo un esempio. È noto l'elevato tasso di computer crime cui é sogperto Videotel'

a luglio dello scorso anno la Procura della Repubblica di Milano ha incriminato

una ventina di persone con l'accusa di aver realizzato una truffa ai danni della SIP attraverso

l'impiego di password false o rubate

SIP non è pero l'unica vittima della pirateria su Videotel numerosi sono stati i ricorsi di abbonati

che. senza aver mai usato il servizio, si sono trovati m Po//eria addebiti per diversi milioni,

recentissimo è poi il caso di accesso illecito alte funzioni di editing delle pagine del Consiglio

Regionale della regione Piemonte e deH'Agrivideotel sempre della regione Piemonte l'ignoto

hacker ha sostituito ie sobrie pagine regionali con una fantomatica agenzia tunsuco-pornograhea.

Va da sé che gh addebiti illeciti verrebbero drasticamente ridotti se i consumi Videotel venissero

addebitati direttamente alla borchia chiamante, mentre le possibilità di identificare i responsabili di

episodi come quello di cw e rimasto vittima il Consiglio Regionale del Piemonte salirebbero

norevo/menfe se, per ciascuna chiamata, si tenesse traccia dell'identilicaiivo di ufenre e del

numero dal quale è panna la chiamata

Viceversa SIP si appresta ad affiancare all'attuale servizio a password il servizio con addebito su
borchia, ma i due servizi saranno indipendenti. Quel che serve, a protezione degli aPPorTan,

è viceversa l’insieme delle due cose.

Sorto il profilo della sicurezza informatica, questo ragionamento Inotoriamente inviso ai tele-furbi

che SI iroverePPero immediatamente segnalati sia al legittimo detentore delta password, sia a chi

paga la bolletta del telefono!) e asso/uramenre elementare, ma quanti, a livello di opinione
pubblica, se ne rendono conto? Quanto dovremo attendere perché i mass media, invece di creare

la notizia «Michelangelo» dedichino un po' di spazio alla sicurezza mformanca di base?
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Andrea de Prisco
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Posta

Dalla parte dello studente

Sono uno studente quindicenne che fre-

quenta il primo liceo all'Istituto Michele Mo-
relli di Vibo Valentia. Sono vostro lettore da

poco tempo lun anno e meno) ma da mol-

to tempo appassionato di informatica. Oltre

ad avere cominciato a programmare m Ba-

sic su di un ancora funzionante CS4 a W
anni 11986), frequento il corso sperimentale

di Pascal nella mia scuota da 3 anni.

Prossimo acquirente di un PC 386, ho po-

tuto approfondire te mie conoscenze da
quando un mio parente ebbe bisogno di

una mano per usare il PC da poco acqui-

Capisco che forse sarà difficile pubblicare

la lettera di un inesperto come me. ma co-

munque mi sento in dovere di dire la mia
su un argomento che è sempre più discus-

so sulle pagine della vostra posta, t'informa-

lica a scuola. Essendoci dentro fino al collo,

passo descrivere la situazione nei nostri isti-

L'informatica come materia di studio è in-

dubbiamente importante, anzi indispensabi-

le. è nato che in qualsiasi campo di lavoro

ta parte attività puramente manuali) saper

usare il computer è un elemento discrimi-

nante da altri di grande peso. Purtroppo la

scuola, e in particolar modo i licei classici,

hanno già diverse materie con cui fare <

canti, e nel mio caso la frequenza si riduce

ad una sola ora settimanale. Oliretutto il no-

Nel momento in cui leggerete questo fa-

scicolo di MC sarà ufficialmente uscita la

tanto attesa versione 3.1 di Windows, il

noto ambiente operativo Microsoft che da

un paio d’anni a questa parte sta cono-
scendo un momento di magico successo.

La sua uscita ufficiale è infatti programma-
ta per il giorno 14 aprile, quando la nuova
versione del prodotto verrà presentata in

contemporanea mondiate, fusi orari per-

mettendo, in tutte le principali città del glo-

bo. L'annuncio non sarà solo formale in

quanto la disponibilità commerciale del pro-

dotto SI annuncia immediata non solo nella

versione inglese ma anche in quelle nazio-

nali, italiana compresa.
Cos'ha di nuovo e di belio la versione

3.1 rispetto alla precedente? Non è un se-

greto. anzi in tutti i mesi trascorsi dai primi

«rumori» (ed è oltre un anno...] molte indi-

screzioni sono state pubblicate dalla sianv
pa specializzata. Le novità sono effettiva-

mente tante e piuttosto interessanti, tanto

che è impossibile riassumerle nel poco
spazio che siamo riusciti a rimediare a rivi-

sta veramente quasi m stampa. Dedicherà-

non inviate fmcoboiiif

^?sr ovvi motivi di lampo e spazio sulla

nvlsta, non possiamo rispondere a tutte le

lettere che riceviamo né, salvo in casi del

tutto eccezionali, Tomlre risposte private:

per tale motivo, preghiamo 1 lettori di non
accludere franeohelll o buste affrancate

Leggiamo tutta la corrispondenza s alle

lettere di Interesse più generale diamo ri-

sposta sulla rivista. Teniamo, comunque,
nella maaslma oonalderazlone suggeiimen-
tt e critiche, per cui inviuamo In ogm caso i

Lettori a scriverci segnalandoci le loro cpl-

stro insegnante di informatica è lo stesso

che SI occupa di matematica e fisica e. pur
essendo anch'egli un appassionato, non
può negare la giusta frequenza i2 ore set-

timanali per ognuna) a due materie già sa-

crificate. Spero sia uno svantaggio legato al-

la lenta messa m (unzione della sperimen-

tazione, cerramenfe esistono i licei scienti-

fici, dove SI può avere maggiore possibilità,

ma è particolarmente proficuo un indirizzo

scolastico come quello del nostro corso, ov-

vero uno studio di molte materie ma ben
approfondito Dal punto di vista delle attrez-

zature. nulla da eccepire siamo autorizzati

È uscito Windows 3.

1

mo quindi a Windows 3,1 una sene orga-

nica di articoli tecnici e pratici sin dal pros-

simo numero per approfondire la temati-

che piu importanti. Tuttavia e il caso di ci-

tare almeno i principali punii di forza della

nuova versione, tanto per ricapitolare un
po' le idee.

Innanzitutto il prodotto è stato reso più

robusto (niente più nUnrecoverable Applica-

tion Error») e più veloce, grazie ad una ge-

stione più efficace del modo protetto dei

processori 386 o supenon. Il modulo so-
ftware responsabile dell'accesso ai dischi è
ora stato interamente riscritto a 32 bit ot-

tenendo un incremento di velocità fino a
dieci volte e vari altri benefici per quanto n-

guarda i problemi di concorrenza nell'uso

delle memorie di massa: ovviamente Win-
dows 3. 1 agisce direttamente sull'hardware

a livello di device fisico, saltando comple-
tamente le funzioni del DOS e del BIOS
preposte alla gestione dei dischi. L'interfac-

cia utente è stata resa più semplice e chia-

ra. in particolare riscrivendo il File Manager
ed il Program Manager, e migliorando il

Pfint Manager. Vengono ora inoltre usati i

a//'uso di dodici elaboratori MS-DOS di tipo

286: per applicazioni più pesanti abbiamo
«addirittura» un 396.

Il secondo motivo per cui vi scrivo nasce
da una disputa sui virus. Mi spiego meglio

un mio amico sostiene di aver udito al TC
della prima rete pubblica che a marzo verrà

messo in circolazione un virus indistruttibile,

tale << Michelangelo»: secondo le fonti que-

sto sarebbe tanto resistente da dover co-

stringere l'ipotetico fjellatol utente a gettar

via eventuali hard-àisk l'i, poiché questo di-

struttore si insidierebbe nel BIOS o nella

CMOS, vanificando qualsiasi tentativo di

lanciare un disco, di sistema o autoawiante

Riguardo le ultime affermazioni, posso dire

della loro mfondarezza prove alla mano
ipag. 276 di MC 12/91 ad opera di S.Tonal,

ma vorrei proprio sapere se esiste un au-

tore ivandaloPi che sia tanto spavaldo da
annunciare un mese prima il «lancio» del

proprio virus e tesserne le lodi come se si

parlasse di un Excel o un WinWord. Oltre-

tutto non sarebbe la prima volta che mass-
media non specializzati si considerino
esperti su cose di cui non possono com-
prendere il significato. Sono ceno che voi

potrete però porre fine ad un «cenamemi
che mi assilla, soprattutto perché sto spen-
dendo motte ricreazioni con questo mio
cocciuto amico

Alessandro Pane. Vibo Valentia

I dischi andrebbero lanciati sulla testa di

font TrueType per un Wisiwyg reale e to-

tale. É stato introdotto il famoso OLE (Obje-

ct Unking ed Embedding) che permette di

gestire documenti «intelligenti», e sono in-

cluse nell'APl nativa le estensioni multime-
diali. E stato migliorato il supporto verso le

applicazioni che girano in finestra DOS, evi-

tando che il crash di una blocchi l'intero si-

stema. Infine Windows 3,1 è ottimizzato

per l’uso con MS-DOS 5.0 in particolare per

quanto riguarda le possibilità di recuperare

ed utilizzare spazi di memoria alta, e sup-
porta le specifiche Advanced Power Mana-
gement che lo mettono in grado di dialo-

gare ed interagire in modo standard con il

sottosistema di controllo dei consumi im-

plementato in molti notebook e laptop.

Il prezzo del pacchetto è di 290.000 lire in

versione Euro (inglese) e 350.000 lire in

quella italiana, che dovrebbe essere dispo-

nibile da subito. L'aggiornamento da Win-
dows 3.0 costa ufficialmente 120.000 lire

ma sarà eccezionalmente di 96.000 fino a
tutto luglio 1992 grazie ad una speciale

campagna promozionale.

Corrado Giustozzi
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PERMEMOREX

I "PRODOTTI AUSIUARI" SONO PRIMARI

U GAMMA PIÙ COMPLETA, I MIGLIORI PREZZI, IL SERVIZIO PIÙ VELOCE

TUCCE DI PUL0A / SISTEMI DI ARCH^WZDNE

PER CARTUCCE / DATA CARTRIDGE / DISCHI

OTTX:i / FLOPPTm / CONTENI-

TORI PER FLOPPY DISK / FILTRI PER

VIDEO-TERMINALI / ACCESSORI

PERPC/OATASWrrCH/KlTD

PLMA/ BRACCI PORTAMONITOR/

VIDEO-DISPLAY A CRISTALU LIQUIDI.

DISCHI OTTO: UN PRIMATO 0!

PERFEZIONE MEMORER.

NASTRI INCHIOSTRATI ORIGINAU PER STAMPANTI /

NASTRI PER STANANTI IMEMO

MEMOflEX ’

MOD 501
IXfi lwt«/(ixtc< ìtdcA

REX E COMPATIBILI PER STAM-

FANTI DI TUTTE LE MARCHE /

NASTRI WIDE-yNE / PROPOHI

a CONSUMO PER STAMPANTI

LASER / NASTRI MAGNETICI IN

BOBINA E CARTUCCIA / CAR-

I

MEMOREX

ImOD 505
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MEMOREX COMPUTER SUPPLIES DIVISIONE PRODOTTI AUSILIARI - N. I NEI SUPPORTI ELEnRONICI DA PIÙ DI 30 ANNI.
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TONER KITS PER STAMPANTI LASER,

100% COMPATIBIU.

NASTRI INCHDSTRATl ORONAU E

COMPATIBIU.
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COMPUTER SUPPLIES

MEMOlìD: COMPUTER SuPMES DtWSONE 'TODC^i AU&l'AR' /'X' SAPERE DOVE TfCM (TX- auSiUAR. MEWOtEX '^lEFONA AL 02.'754772, 796055



POSTA

chi mette in giro certe informazioni un vi-

rus iiresistente» al punto di entrare nel

BIOS (da dove?) o nella CMOS (come?) e

costringere a buttare gli hard-disk (perché’).

I virus SI combattono con i programmi an-

tivirus, che ovviamente sono in continua

evoluzione perché a mano a mano ohe si

scopre un virus se ne realizza il programma
neuiralizzatore e lo si aggiunge ai «vecchio''

aniivirus. Il michelangelo (scusa se non uso
la maiuscola..) era un virus 'la tempo», di-

stribuito prima del 6 marzo ma destinato ad

entrare in funzione in quella data' ovvia-

mente, solo sulle macchine «infette». Cosa
che è avvenuta e che ha prodotto qualche

danno (non cosi catastrofico come quelli pa-

ventati),

A proposito dei mass media, e in parti-

colare del Telegiornale della RAI 1, c'è da
dire che la sera del 6 marzo proprio Stefano

Tona è stato a lungo intervistato da Mano
Pastore. Prima, Frajese nel TGl ha dato,

con assoluta correttezza e puntualità (ossia-

senza usare toni allarmistici o scandalistici)

la notizia del virus, annunciando che sareb-

be seguita l'intervista di approfondimento di

Pastore con un espeno. Chi ha visto quella

trasmissione ha potuto avere «di prima ma-
no» qualche informazione accessibile a lut-

ti. ma corretta, non alla «sbatti il mostro in

prima pagina» Se tutti i mass media lavo-

rassero sempre cosi, sarebbero ben meno
probabili episodi come quelli di qualche an-

no fa, quando in aziende che hanno racco-

mandato ai propri dipendenti di maneggiare
I floppv disk con cautela per la possibilità di

presenza di virus, qualcuno ha chiesto di

essere vaccinato.

A proposito di informatica nella scuola'

una volta c’era la cosiddetta «educazione ci-

vica» iche in teoria veniva svolta durante le

ore di stona e che in pratica non si faceva

quasi mai) che doveva servire, piu o meno,
a preparare gli studenti ad essere un giorno

cittadini e ad avere a che fare con le strut-

ture pubbliche. Credo che sia ciò che ora si

chiama «studi sociali». Una materia solo ap-

parentemente secondaria, visto che studia-

re il greco e, si, utile, ma nella vita i
pro-

blemi di tutti I giorni saranno ben altri.

L'informatica nella scuola dovrebbe esse-
re secondo me qualcosa di simile: nella vita

troverai molti computer, ecco come fare

per non restare escluso, Non è necessario

programmare, imparerai solo se n interes-

serà. Ma sul tuo tavolo di lavoro avrai di si-

curo un telefono, che saprai utilizzare Isai

forse come funziona?), un lume che saprai

accendere (ma sai costruire una lampadina

0 sei sicuro di sapere perché funziona’), un

tavolo forse rivestito di formica (ma sai co-

sa è la formica?), userai delle penne biro Idi

CUI forse sai solo che il nome deriva da
quello dell'inventore) e quasi sicuramente

un computer Bene del computer, devi sa-

pere almeno cio che sai del telefono e della

penna biro. Allora nella scuola ti faccio usa-

re dei computer, applicandoli a quello che
devi fere, usandoli perche sono utili, perche

il computer è un mezzo (frase detta e n-

deiia ma mai abbastanza). Cosi li diverrà

istintivo e. nel tuo lavoro, cosi come cer-

cherai una penna per scrivere, cercherai un

computer per manipolare dati e informazio-

ni. SI, anche per calcolare, ma in misura mi-

nore I computer ormai servono (perche si

sono diffusil molto piu per gestire che per

calcolare: non a caso i francesi usano il ter-

mine «ordinateur»

Non e importante che tutti conoscano i

comandi del DOS. È importante mettersi m
testa che c'e un disco su cui sono i dati, e

se la macchina e m rete c'e una «macchi-

nona» con I dati di lutti, ai quali tutti pos-

siamo accedere e contribuire. E che se un
mio file Icosa e un file’) serve agli altri mi
conviene metterlo in rete, altrimenti no. So-

no importanti tante cose di questo genere
che SI imparano, soprattutto, «sul campo»,
preferibilmente, con la guida e l’assistenza

di qualcuno che sa come, in questo campo,
e più opportuno muoversi, e che può es-

sere fonte non solo di nozioni, ma soprat-

tutto di consigli Un'utopia, vero’ Speriamo

di no.

Proprio m questi giorni e stata messa a
punto (a riforma della scuola superiore, che
prevede fra l'altro un Icerto non gradito da-

gli studenti) aumento delle ore scolastiche

Questa mattina, il GR1 ha intervistato Luca
Canali, che ha (a mio avviso intelligente-

mente) detto che il problema non è asso-

lutamente nei programmi, ma nel corpo in-

segnante che deve essere m grado di in-

segnare in maniera efficace II progetto di

riforma prevede, fra l'altro, la necessita di

almeno dodicimila insegnanti in più, e la «rr-

gualificazione» lé stata definita cosi) del cor-

po attuale. Vediamo cosa succederà e spe-

riamo bene lo dico, comunque, che delle

M3 INFORMATICA presenta

PC/AT 22 MHz, 1Mb ram, 1 drive 1.44Mb, 1 Hard disk 40Mb. scheda VGA
1024x768, parallela, seriale, tastiera 102 tasti L 1.000.000 fVA

80366 SX 20 MHz. stessa configurazione L. 1.150.000 + IVA

80386TOWER33MHz,64Kbcache,4Mbram, 1 drive 1.44Mb. 1 Hard disk40Mb.
scheda VGA 1 024x768, parallela, seriale, tastiera 1 02 tasti

L. 1.750.000 + IVA

80486 TOWER 33 MHz. 126 Kb cache, stessa configuraz. L. 2.400.000 + IVA

LAP TOP 286, Hard disk 40 MHz L. 1.600.000 + IVA

Importazione diretta - Assistenza e riparazione su tutti i compatibili

M3 INFORMATICA • Via Forlì, 82 • 10149 Torino • Tel. 01 1/7397035
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USTA DEI RIVENDITORI
DI ZONA

ALESSANDRIAiTachnik • tei. 0142/455563

- Casole Monferroto

ARCE: Fumini Computer- fel. 0776/52222)

BARI: Ennepi SIslemi - tei 0833/22110 -

Andiio

BOLOGNA: E. G. Emiliana Grafica - tei

051/815167 • Sovicenzo di Golliera

Porsec • tei. 051/359703

BRESCIA: Pfomonova - tei 030/220129

CAGllARIiCompu-Graph tei 070/

651453

CALTANISSEnA: C.E.D. - tei, 0934/575926

CAMPOBASSO: Il Cartolaio - tei 0874/

717467 -Riccio

CASERTA; DemoOttice-tel 0823/422538

CATANZARO; Il Punlo HI-FI - fel. 0968/

93376 - Morino Di Nocero Terrinese

FIRENZE: New CompuferService- tei, 055/

2478341 Abel Key - tei 055/2336374 -

AutodoI System fel. 0574/25002 Profo -

C- G, InformolicQ - tei 0574/583363 -

Proto

FOGGIA: Computer Tecnica - tei. 088 1 /

943266 Lucerò - Sistemi perl’UfTtclo tei

0882/67 1453 - Sonnlcondro Gorgonico -

Pan System - fel. 0885/72432 • Orto Novo
FORIO: fel. 081/997534

PROSINONE: Fumini Computer Ari - lei

0776/522221- Arce

GENOVA; Studio E.D.S. - tei 010/308574

GORIZIA; tei. 0481/531693

LIVORNO; G. R. Elettronics - tei 0586/

806020

LUCCA; HF.Informallca-tel 0683/491710

MATERA: El. SIS. • tei. 0835/724404 •

Triedrico

MILANO: Kromer Electronic - tei 02/

76008728 - Viso - lei 02/7125171 Bur

Ufficio - tei, 02/93581 1)7 - Tewerno - fel

02/5398739

MODENA: Logic Doto - tei 059/372458

NAPOLI: Inouf Serv. Informat. - tei 081/

7012089- D. M. C. Compulers - tei. 081/

83021 26 -Cordrto -Delta Soft -tei 081/

8852802 -Morigliano-AccodemiQ tei

08 1 /865 1 370 - Poggio Manno
PALERMO: PC Wore-tel. 091/516358

PERUGIA; C. P. S. Informatica - tei. 075/

5847121

PISA: Memor Informatica - tei 0587/

616084

PiSTOIA: B. C. Informatica - tei (3573/

528080 - Cosoiguidi

POTENZA: Databonk - tei, 0971/470593

RAGUSA: Computer Office - Tel 0932/

863933

ROMA: 2M Elettronica - tei 06/7000935

SASSARI: Top One - tei 076/212228

SAVONA: Poolo Cosella • tei. 0 1 82/660210
- Alessio

TORINO: Ellex - tei. 01 1/534490-

lel 011/501075

TRENTO: Tecnosys -tei. 0461/8250602

UDINE: Adeluis - tei 0432/769147-

Ccstlons di Strada

SCONTI E PUBBLICITÀ GRATUITA
A CONCESSIONARI DI ZONA



GRANDE DIFFUSIONE MASSIMA QUALITÀ PREZZI SCONTATI DEL 20%

ir
PER UNA EFFICIENTE

E CONVENIENTE INSTALLAZIONE
DEI SISTEMI IN RETE LOCALE.

CONSULTATE I NOSTRI SPECIALISTI.

20 GIORNI IN VISIONE A DOMICILIO* • I SISTEMI SONO CONFIGURABILI SECONDO I DESIDERI DEI CLIENTI

COME SI COMPRA UN AFFIDABILE

“COMPATIBILE” SPENDENDO POCHISSIMO?
È facile. Con chiunque Iratfiate, basta non fare l'acquisto *a scatola chiusa'
Informatevi ed esigete di verificare che:
— la SCHEDA MADRE sla fOOAt compatibile e collaudata per almeno 72 ore.

— Il DISCO USI la Tecnologia ‘VOICE COIL' per una vera SICUREZZA dei DATI.
— la SCHEDA VIDEO sia TOTALMENTE COMPATIBILE con tutti i programmi

grafici

— il MONITOR a COLORI abbia un basso DPI (La distanza fra punti). Minore è

la distanza meglio à l'Immagine. E sia Omologato e di MASSIMA SICUREZZA.
— la TASTIERA ^bia tasti di MASSIMA QUALITÀ come quelli CHERRY.
— rallmeniatore sia 200W omologato e Swiichlng (Autospegnimenio).
— sla un 'SISTEMA APERTO* fOO% hardware compatibile. (Le espansioni del

‘SISTEMI CHIUSI* sono tulle carissime.)

— la reputazione sia buona e l'assistenza veramente immediata.

A TUTELA del PUBBLICO torniamo GRATUITAMENTE tutta

LA CONSULENZA NECESSARIA.

PC OATASTAR 3663X25 MHz
Memoria RAM 1Mb exp. 16Mb Disco

rigido VOICE COIL 42Mb Scheda Vi-

deo VGA 800 x 600 lMb 256 Colori.

Monitor B/N 14 " 640x480 DPI 0.31

31KHZ. 1 FLOPPY OD 1.44Mb CHI-
NON. 2 Uscito Seriali ’ Parallela e 1

Giochi 1 Mouse 3 tasti. Tastiera 102

Tasti CHERRY.

L. 1.258.000

PC CATASTAR 3860X25 MHz
Memoria RAM 4Mb exp. 32Mb Disco

rigido VOICE COIL 1 05Mb Scheda \n-

deo VGA 1 024 X 768 1 Mb 256 Colori

Monitor Colori 14" 1024 x 768 DPI
0.28 31-38KHZ. 1 FLOPPY OD
1.44Mb CHINON. 2 Uscite Seriali i

Parallela e 1 Giochi. 1 Mouse 3 tasti.

Tastiera 102 Tasti CHERRY.

L. 2.111.000

PC CATASTAR 4B60X33 MHz ISA PC OATASTAR 4860X50 MHz ISA

Memoria Cache 64K exp. 256k Me-
moria RAM 4Mb exp. 32Mb Disco ri-

gido VOICE COIL 180Mb Scheda Vi-

deo VGA ET4000 1024V76B 1Mb
34.000 Colori. Monitor Colori 14"

1024 x 768 DPI 0,28 31-38KH2 1

FLOPPY DD 1.44Mb CHINON. 2

Uscite Seriali 1 Parallela e 1 Giochi.

1 Mouse 3 tasti Tastiera 102 Tasti

CHERRY.

L. 3.250.000

SCHEDA RS232 INTELLIGENTE
- 8 TERMINALI L. 590.000
- 16 TERMINALI L 905.000

Memoria Cache 256k Memoria RAM
4Mb exp. 32Mb Disco rigido VOICE
COIL 160Mb Scheda Video VGA
ET4000 1024 x 768 iMb 32.000 Co-
lori. Monitor Colori 14" 1024 x 768
DPI 0,28 31-36KHZ. 1 FLOPPY DD
1.44Mb CHINON. 2 Uscite Seriali 1

Parallela e 1 Giochi i Mouse 3 tasti.

Tastiera 102Tasti CHERRY. Control-

ler disco rigido con Memoria Cache
2Mb exp. 16Mb e Tempo d'accesso

0,3 ms
4.495.000

CONTROLLER HOD * FDD CACHE lOE

Exp. max. 16Mb DAT 0.3ms.

ISA 2 Mb RAM >
. 533.000

VEDÉRE LE ULTIME PAGINE O CONSULTARCI per MONITOR da 14" a 21"

VIDEO con ns. finca 1280 x 1024 e 740.000 COLORI. DISCHI fino a 1200Mb. STAM-
PANTI e tutte le PAR'R STACCATE.

Se non soddisfatti il Sistema pud essere rinviato alla nostra sede. Verrà addebi-

tato solo II 12%. (È esclusivamente un senrizio CATASTAR).

PRATO: Via Guicciardini 29. Tel. 0S74-38065/7 0574/606763 Fax 0574/38068
FIRENZE; Via F. Corridonl 10/B rosso. Tel. 055-471668

PC CATASTAR 3660X33 MHz
Memoria Cache 64k exp. 2S6k Memo-
ria RAM 4Mb exp. 32Mb Disco rigido

VOICE COIL 105Mb Scheda Video
VGA 1024 X 766 1 Mb 256 Colori. Mo-
nitor Colori 14" 1024 x 768 DPI 0.28
31-38KHZ. 1 FLOPPY DD 1.44Mb
CHINON. 2 Uscite Seriali 1 Parallela

e t Giochi. 1 Mouse 3 tasti. Tastiera

102 Tasti CHERRY
L. 2.193.000

PC CATASTAR 4660X33 MHz EISA

Memoria Cache 64k exp 256k Memo-
ria RAM 4Mb exp. 32Mb Disco rigido

VOICE COIL 160Mb Scheda Video
VGA ET4000 1 024 x 768 1Mb 32.000
Colori. Monitor Colori 14 " 1024 x 766
DPI 0.28 31-38KHZ. 1 FLOPPY DD
1.44Mb CHINON. 2 Uscite Seriali 1

Parallela e i Giochi. i Mouse 3 tasti.

Tastiera 102 Tasli CHERRY. Control-

ler disco rigido con Memoria Cache
4Mb exp. 16Mb e Tempo d'accesso

CD - ROM CHINON I L. 712.000

USS/LIRA 1.200

PC CATASTAR 3660X40 MHz
Memoria Cache 64k exp. 256K Memo-
ria RAM 4Mb exp. 32Mb Disco rigido

VOICE COIL 135Mb Scheda Video
VGA 1024 X 768 1 Mb 256 Colori. Mo-
nitor Colori 14" 1024 x 768 DPI 0.26

31-38KHZ. 1 FLOPPY DD 1.44Mb
CHINON. 2 Uscite Seriali 1 Parallela

e 1 Giochi. 1 Mouse 3 tasti. Tastiera

102 Tasti CHERRY.

L. 2.430.000

PC OATASTAR 266-20 MHz
Memona RAM 1 Mb exp. 4Mb Disco ri-

gido VOICE COIL 42Mb Scheda Vi-

deo VGA 600 x 600 256K 16 Colon.
Monitor B/N 14" 640 x 480 DPI 0.31

30KHZ. 1 FLOPPY OD 1.44Mb CHI-
NON. 2 Uscite Seriali i Parallela e i

Giochi. 1 Mouse 3 tasti. Tastiera 102
Tasti CHERRY.

L. 1.095.000

SCANNER CHINON 30 x23 em.
64 LIVELLI DI GRIGIO
Bianco/N 300 DPI L. 735.000
COLORI 300 DPI L. 760.000



LA GRANDE DISTRIBUZIONE INFORMATICA

TRIESTE - VIA RAFFINERIA 7/c - tel.040 731493/722270 - fax 040 722277

mmm ììiwi im = liimimam
wji I SCOI icciOiii Al coraioM

fflim II WÀ ìm
ATTENZIONE : WINDOWS 3.1 ORIGINALE MICROSOFT A L. 230.000

I PRODOTTI SONO GARANTITI PER UN ANNO TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



POSTA

ore m più non c’era assolutamente neces-
sità, basterebbe usare meglio quelle attuali.

Anche per l'informatica. Anzi, idea: usiamo
(anche) l’informatica per insegnare, senza
fare tante storie, cosi facciamo prima e non
servono più ore, e gli studenti imparano an-

che, e senza neppure accorgersene, quel

poco di informatica che serve a tutti. Per

esempio, visto che dobbiamo continuare a
"sorbirciii la Divina Commedia, proviamo ad
adottare come libro di testo quella di Zani-

chelli, completa di floppy. Chi poi sceglierà

I corsi ad indirizzo informatico imparerà an-

che l’informatica per davvero.

Marco Marmaca

Scanner per il greco

Ho bisogno di sapere se è possibile ac-

quistare. in Italia o all'estero, uno scanner
che sia m grado di leggere i caratteri ed i

segni del greco antico, poiché sono interes-

sato alla composizione di pagine contenenti

lunghi brani in greco antico e, frammisi ad
essi, frammenti e note in italiano scritte

con caratten tradizionali

Ho ricevuta il vostro indirizzo da un vo-

stro giovane abbonato, esperto di informa-

tica, della mia città.

Sarei straordinariamente grato di una ri-

sposta sollecita alla mia richiesta.

Accludo una busta affrancata, completa di

indirizzo.

Francesco Di Riso. Nola INA)

Ricordiamo al sig. Di Riso, e con l’occa-

sione agli altri lettori, che per motivi di or-

dine pratico non è possibile rispondere pri-

vatamente ai quesiti proposti nelle vostre

lettere e che di conseguenza è mutile in-

viarci francobolli e/o buste affrancate.

Il problema sollevato coinvolge molti

aspetti diversi, ma cercheremo di affrontare

almeno quelli principali nella maniera più

esauriente possibile.

Lo scanner è una periferica in grado di

acquisire un documento trasformandolo
semplicemente in una immagine grafica, ra-

gione per la quale può acquisire direttamerv

te qualsiasi tipo di carattere e di segno gra-

fico indipendentemente che appartenga ad

un determinato set di caratten di una de-

terminata lingua o meno; il problema sorge

se, come ci sembra di capire dalla richiesta

del signor Di Riso, sia necessario poter uv
ten/enire sul testo per apportare correzioni

0 modificarne delle parti.

Essendo il documento acquisito come
un’immagine grafica, non sarà possibile ap-

portare le modifiche adoperando la tastiera,

ma SI dovrà intervenire sul testo in maniera

grafica, ovvero con gli strumenti messi a di-

sposizione dagli specifici programmi di gra-

fica pittorica disponibili sul mercato.

Evidentemente, comporre delle pagine

con tale sistema nschia di divenire un pro-

cesso più complesso ed oneroso di un’o-

pera scritta da frati amanuensi.
Esistono però dei programmi di nconosci-

mento dei caratteri (OCR) che a partire dal-

l'immagine grafica di un documento sono in

grado di trasformare ogni «disegnoii del ca-

rattere in un codice (ASCII) corrispondente

all'analoga lettera disponibile sulla tastiera.

In tal modo, se si vogliono apportare del-

le modifiche al testo e possibile farlo diret-

tamente dalla tastiera. Questa è una solu-

zione che può andar bene per tutte le lin-

gue correnti (inglese, francese, tedesco, ita-

liano, ecc.) anche se nel loro alfabeto sono
compresi segni di interpunzione o accenti
particolari (ad esempio la cediglia, la dieresi

e cosi via) ai quali è possibile accedere me-
diante tastiere nazionalizzate e specifici dri-

ver software: purtroppo non siamo a cono-
scenza di alcun programma di riconosci-

mento caratten dedicato al greco antico e
tantomeno di alcuna tastiera specifica, an-

che se via software è possibile modificare

una normale tastiera per adattarla alle pro-

prie esigenze a prezzo di un rallentamento

delle prestazioni provocato dalla visualizza-

zione sul monitor anche di caratteri grafici

non contenuti nella memoria del computer,
ma generati di volta in volta. Un ulteriore

problema è costituito dalla contemporanea
presenza di due diversi set di caratteri nel

medesimo documento,
Indipendentemente dal tipo di piattaforma

hardware impiegata è possibile però inte-

grare due formati cosi diversi (grafica e te-

sto) semplicemente impiegando un buon
programma di videoimpaginazione. I testi in

italiano possono essere composti normal-
mente digitandoli direttamente sulla tastie-

ra, mentre per quelli in testo antico è pos-
sìbile ricorrere ad una finestra grafica nella

quale collocarli cosi come sono stati acqui-

siti dallo scanner.

Se invece è necessano poter mten/enire

direttamente sul testo antico le cose si

complicano, anche se con l'aiuto di qualche

bravo programmatore è possibile modificare

un programma di riconoscimento caratteri

per adattarlo alle proprie esigenze. In tal ca-

so, per intervenire sui testi, vale la pena ri-

cordare che qualche anno fa esisteva un
programma di elaborazione testi per sistemi

MS-DOS, il Multi-Lingual Scholar, dotato di

specifici set di caratteri per greco antico e
moderno, ebraico moderno ed antico, per
aramaico, yiddish, arabo e le lingue che
usano caratteri cirillici. Il programma per-

mette (a composizione di testi misti a lin-

gue moderne (oltre all’italiano anche lingue

insolite come il finnico, l'olandese e l’un-

gherese) e dovrebbe essere distnbuito dalla

società Quotha 32 di Firenze.

Massimo Truscelli

Non fumiona:

il gioco

0 il computer?

Cara redazione di MC, vorrei porvi un pro-

blema.

Sono possessore di un AT 286 con clock

a 12 MHz. VGA, HD da 20 Mbyte, 1 Mbyte
di memoria ed un floppy da 1.44 Mbyte.
Ho recentemente acquistato il gioco Big-

Game Fishing in disco da 3.5" ed appena
mi è Bravato a casa mi sono messo subno
di fronte al mio computer, ma é sono un
problema
Dopo aver inserito il disco 1 e digitato

ATM COMPUTERS
by

A.T.M. INFORMATICA sas
\ia Consalvo. i69 Lotto 9 - 80126 Napoli

Te), 1081 ) 621038 - hlTOS - 627S0^

Fa.\(081)5937976

.Marzo 1992

PERSONAL COMPUTERS ATM

Codice Descrizione Prezzo

ATM020 Pc8U2«)16'2tl.\th2

Kaml.Mh-VptìUOxtiOO

F<J3‘1 21 M-Hd43.Mli

Al-bus-2Ser iPar

738.000

.\TM021 Mns.1 lunTiguoziontr

nu c«i Hd IU3 .Mb Al•bu^

921.000

ATM025 Pc SUSfftsx 23 Mli2

kam2Mb-Vf>a80(MiOO

Fd3'l 2l.44-HiÌ45Mb

Al-bu»-iier.lPai

940.000

ATM026 aicMi confì)!urazionir

nucon Hdl03Mb.M-lxiii

1.128.000

ATMOr Susta cunlìguniiuone

nuconHdl!» Mb.M-bui

1.230.000

ATM3J0 Pi-W3» .y Mhz M Kb Cache

Ram 4 .Mb - \ j>a

Fd3’12l44-Hdl05Mb

At-tm-2S«,IPar

1.450.000

.31M331

nuionHdl33Mh.M-l)us

1.650.000

•3TM332 Srnu configuriZHiiK

nu con Hd ISO Mb .At-biu

1.950.000

.3TM3H) Pt803»j 4UMhz (H Kb Cache

!Uin4.Mb-Viia

Fd3’l 2Ui-Hdt03Mh
At-buv-’ncrlPar

1.600.000

AB13T1 Stesila cnnTiguiazintu

ma etm Hd 135 Mb Al-bu»

1.800.000

,\TM5<2 Sleaa ccxiR^uiazione

mjoooHd IttO.MbAr-biu

2.100.000

Ant-133 PcHl>tl«i.33Mhz.t>4KbCachr

Kam 4 .Mb - \ ga

Fd.fl Jl.-M-Hd 103Mb

,M-hui-2.S« iPar

2 .060.000

.«TM-131 S(«.rj cunljyiuraZKinc

ma con Hd 133 .Mb .Ai-bus

2.300.000

.tTM452 Stessa cunfijuiazione

ma con Hd IKl) Mb ,M-bui

2.600.000

Tutti 1 iMcmi

M intendono fomiti di.

Ta.MKra iialiana 102

Coltaudo-Gar 12m

Offeru monitor

\'Ka Colore 102«’((8t).31

385-000

'ipediaoni in tiraa lu!u

M intendevo al netto tVA ldh>

49MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992
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D-Day: 16 giugno 1992.

Una data base per il database.
Se vi occupate professionalmente di database, fate le valigie.

Borland vi invila a Milano per il D-Day, il primo convegno

annuale sul database. Chi lavora con dBASE e con Paradox si

aggiornerà, avrà anticipazioni sui prossimi sviluppi, scambierà

informazioni e soddisferà le curiosità più nascoste. Partecipare

non costa nulla: basta chiedere il vostro biglietto, fino

alfesaurimento dei posti, a Borland. Centro Direzionale

Milano Oltre, Palazzo Leonardo. Via Cassanese 224,

20090 Sagrate (Milano). Per informazioni: Segreteria D-
Day. tei. 02.76001693, fax 02.76001737. Il D-Day è

organizzato in collaborazione con Ware by Soft e si terrà

alle 9.30 a Milano al cinema Corso.

[~Vorrei un biglietto gratis per il D-Day.
|

j

I

Nome I

I

Cognome

I

Azienda

I
Indirizzo .

I

Cape città .

1
Telefono

i

m

Big-Game il computer mi save di non toc-

care il joystick (fantasma, visto che non lo

posseggo), e da quel momento il sistema si

arresta.

Dopo due giorni sono andato dal nego-

ziante e gli ho esposto la questione, ma
provato il gioco su un PC funzionava benis-

simo.

Ritornato a casa ho riprovato sul mio
computer senza nessun successo.

Vi sarei motto grato se mi poteste aiuta-

Giuseppe Zocca. Catania

È questa una lettera che prendiamo m
esame più che altro per indicare ai lettori le

richieste alle quali è difficile, a distanza e

con pochi dall, fornire un aiuto sufficiente.

Le informazioni ricevute sulla configura-

zione del sistema del lettore (probabilmente

di giovane etàl non sono sufficienti a poter

fornire un aiuto preciso e completo.

I videogiochi, per la loro complessità so-

no tra I programmi che piu di tutti possono
presentare problemi di corretto funziona-

mento 0 necessità di configurazioni partico-

larmente evolute del computer sul quale

devono essere... giocati

Non è raro leggere, nei loro manuali, di

configurazioni minime consigliate capaci di

far concorrenza a sofisticate soluzioni CAD.
Dalle indicazioni ricevute la configurazione

dovrebbe garantire un corretto funziona-

mento a patto che non ci siano particolari

driver caricati all'accensione che indirizzino

parte della memoria disponibile a program-
mi residenti (TSR) ed altre applicazioni che
girano in background rubando spazio.

Le cause del mancato funzionamento
possono essere tante, addirittura, il mes-
saggio visualizzato riferito al joystick lascia

supporre l'esistenza sul computer di una
scheda I/O game anche se poi l’autore non
è in possesso del joystick vero e proprio.

Una causa potrebbe essere identihcata

anche nella dotazione di qualche elemento
hardware accessorio, come eventuali sche-

de particolari non indicate, capaci di creare

conflitti a livello di accessi alla memoria.
In casi come questo e consigliabile con-

trollare I file AUTOEXEC.BAT e CONFI-
G.SYS facendo attenzione ai driver che in-

dinzzano la memoria disponibile oltre i 512
Kbyte considerati dal DOS ed inviando

eventualmente nella richiesta di aiuto il li-

stato dei file indicati.

A volle, anche con tutte queste informa-

zioni in grado di ricreare le medesime corv

dizioni di impiego su un altro computer, e
difficile fornire una risposta a causa di ele-

menti non disponibili come schede video,

controller per hard disk ed altri elementi

che presentino caratteristiche particolari.

Considerata poi la moltitudine di prodotti

(blasonati e non) che caratterizza anche il

nostro mercato è mollo difficile fornire n-

sposte valide e consigli definitivi.

Nel caso specifico di Giuseppe non orna-

ne che. dopo aver eseguito i controlli già

accennati, consigliare di provare a lanciare il

suo videogioco subito dopo aver acceso il

computer: se possibile, eseguendo addirit-

tura il boot della macchina con il dischetto

del videogioco stesso.

Massimo Truscelli

BORLAND MCmicrocomputer n. 117 - aprilp 1992



Passate a dBase IV 1.1 entro il 30 aprile.

Borland vi legala subito un mouse
e vi fa passare gutis a dBase IV 1.5.

Cioè, l’uovo oggi e la gallina domani.

Ditemi tutto sulla proposta dBase IV.

Nome
Cognome

Azienda

Indirizzo

Cap e città

Telefono

Utente di oDOS Windows.

versione attuale 1 . 1 di dBase IV (a 1 .390.000
lire), Borland vi regala subito il mouse da
usare con l' imminente 1.5 e in più, appena
sarà disponibile la nuova versione 1.5 la

riceverete gratis e automaticamente. Tre
vantaggi: cominciate a lavorare subito con
dBase; ricevete in regalo il mouse (che non
sarà incluso nella 1.5); passate tempestiva-

mente all^" nuova versione senza spende-
re una lira. E per

chi ha dBase^ III, c’è un
upgrade spe-

ciale per pas-

sare a dBase
IV 1 . 1 e avere

gli stessi van-
taggi. Aquesto

punto, il rischio

è uno solo: lasciar

passare il 30 apri-

le senza approfit-

tarne. Chiedete
subito a Borland,

Centro Direzionale

Milano Oltre, Palazzo Leonardo, via
Cassanese 224, 20090 Segrate (Milano),

telefono 02.269151, fax 02.26915270.

Borland sta per presentare la nuova ver-

sione 1.5 di un programma che non ha
bisogno di presentazioni: dBase IV. E lo fa

con una proposta che non ha bisogno di

commenti: un mouse in regalo e un upgrade
totalmentegratuito.Ma andiamo con ordine.

Lo standard prende il volo.
Ogni giorno lavorano con dBase più di tre

milioni di persone. È il numero
uno per semplicità d’uso,

per diffusione, per
applicazioni. Come si

poteva migliorare la

star dei database?
Borland l’ha fatto con
un deciso salto tecno-

logico. Nella praticità,

con il supporto del

mouse e le viste multi-

file modificabili che ag-

no
file in una
volta. Nelle per-

formance, con i

nuovi sistemi di ottimizzazione per aumen-
tare la velocità. Nella programmabilità, con
40 aree di lavoro e i templare incorporati nel

linguaggio. Nell’estensibilità, con l'archi-

tettura aperta del centro di controllo. Que-
sto, e molto altro ancora, è dBase IV 1 .5, che

già prima di uscire è il nuovo standard.

E non spenna nessuno.
Per invitarvi in dBase, Borland ha prepa-

rato un'offerta alla quale è difficile dire di

no. Se comprate entro il 30 aprile 1992 la



NEWS
di Massimo Truscelh

Nelle News
di questo

numero
si parla di:

Adobe Systems Office Cenile Joiel Israelskade A8C 1072 SB Amsterdem INU Tel 0031720 - 676 76 61
Alci Segreie'iri GeneiBie Via dei Sommoìzaion 15. 001A3 Poma Tel 0675922625
Alpha Microsystems Italia Spa Via Faenuna I7S7A 48010 Fornace Zarallini IRAI

AmstradSpa Via Riccione 20156 Milano Tel 0273270741
Apple Computer Spa Via Milano 150. 20093 Cotogno Monzese iMIl Tel 027273261
ASJ Research Italie Spa Centro Direi Milano Olire Pai Cimabue Via Cassanese 224
20090 Segraio IMII Tel 02726921131
Bull HN Information Systems Italia Via Vida 1 1. 20127 Milano
Calcomp Spa Via dei Tulipani 5, Pieve Emanuele IMII Tel 02790781519
Channel srl li Girasole Pai 370SA, 20084 Lacchiarelia IMII Tel 02790091773
Compaq Computer Spa Milanofion Strada 7 Pai R 20089 Rollano IMII Tel 02789 200 221
Computer Associates Spa Strade 4 Pai 08 Milanohon 20089 Ronano IMI) Tgl 027822781
Digital equipment Spa F Tesa 1 1 20092 Omsello B IMII

Dilog Italia Spa Via Bemetie 21A, 10127 Torino Tel 01 1'69381

Editrice Italiana Software Spa Via Fieno 8. 20123 Milano
Hewlett Packard Italiana Spa Via G Di Vittorio 9. 20063 Cernusco S7H IMII Tel 02792.19 91
Hitachi Sales Italiana Spa Via Ludovico di Brame 9. 20156 Milano

Husky Computer Limited PO Box I3S. 34S FolesMI Road, Coventry CV6 5RW England
IBM SEMEA Via Rivoiiana 13. San Felice. 20090 Sagrate IMII Tel 02775484SSO
Intel Corporation Italia Milanofiori Pai E-4. 20090 Assego IMII

Logitech Italia srl Cenno Dir CoHeoni. Pai Andromeda. Via Paracelso 20. 20041 Agiate Briama IMII Tel 039780S SS 65
Lotus Development European Corp, Via Lampedusa 1 17A. 20141 Milano Tel 02^32587
Microsoft Spa Centro Direiionale Milano Olire - Palano Tiepolo. Via Cassanese 224. 20090 Sagrate IMII Tel 027269121
Motorola Computer Systems Cenno Milanohon Paiano C2. 20090 Assago IMII Tei 02782201
NCR Corporation Italia V le Cassala 22. 20143 Milano Tel 02783874 250
Novell Intarnationel Schiess-Sirasse 55 4000 Dusseldorf 1

1

Oeè Graphics Italia Spa Strada Padana SupenoreS. 20063 Cemusco S7N IMII Tel 027921 03 512
Sony Italia Spa Via F Ih Gracchi 30. 20092 Ciniseilo Balsamo IMII

Sony Microsystems Italia Spa Centro Colleoni Pai Perseo. 20041 Agrate Bnania Tei 0397639431
Telcom srl iCiuieni Via Trombetta 20090 Sagrate IMII Tel 027216061
Toshiba Information Systems Italia Spa V le Bnania 20. 20092 Cinisello Balsamo IMII Tel 0276127812
VLSI Technology Italia srl Centro Diiei Colleom Pai Caasiopea 3. 2004 1 Agrale Bnania IMII Tel 0397605S79I
Xerox Versatec Spa Via A. Co$la 17. 20131 Milano

Zenith Data Systems Italie srl Strada 4. Palano A6. MilanoFion 20090 Tissago IMII Tel 02757591

1

Hanno collaborato

Francesco
F Castellano

Paolo Ciardelli

Anarea de Prisca

Enrico M Ferrari

Gabriele Ramami

Adobe per Windows:

Streamline 3.0 e lllustrator 4.0
AdoBe Systems annuncia Adobe Stream-

line 3.0 per l'ambiente Microsoft Windows,
il programma offre nuovi e potenti strumenti

di elaborazione delle immagini, supporto mi-

gliorato del colore, interfaccia utente maggior-

mente interattiva, interoperabilità con Adobe
lllustrator 4.0 per Windows e supporto di

esportazione file nei formati piu diffusi. Adobe
Streamline 3.0 viene utilizzato per convertire

immagini bitmap monocromatiche e a colon

in illustrazioni PostScript di alta qualità.

Adobe Streamline 3.0 include tre metodi di

conversione per la produzione di file Po-

stScript a parure da immagini biimap a colon,

in scala di grigio o in bianco e nero La con-
versione di contrasto, basata sulle differenze

di intensità e di colore, è ottimale per le im-

magini poco contrastate, come fotografie II

thresholding suddivide lo spettro dei colon in

parti uguali, mediante un procedimento che
offre risultati particolarmente efficaci quando
l'immagine contiene una grande varietà di

colon o tonalità nettamente differenti. Una
funzione specifica permette infine all'utente

di passare da 256 colon o 16 livelli di grigio,

ad un’immagine in bianco e nero.

I nuovi strumenti di preprocessing aiutano

l'utente nella selezione e nella modifica di

immagini bitmap. È possibile selezionare con

la iibacchetta magica» un colore o un grigio

specifico per effettuare conversioni o asse-

52

gnamenii di colore, qualsiasi tonalità selezio-

nata con lo strumento contagocce può es-

sere salvata e applicata ad altre parti dell'im-

magine La matita a spessore variabile e la

gomma per cancellare vengono usati invece

prima della conversione, per aggiungere li-

nee di larghezza arbitraria o rimuovere parti

del disegno.

L'interfaccia utente è altamente interatti-

va, con barra di stato per visualizzare la per-

centuale di elaborazione completata e il livel-

lo di zoom, a disposizione degli utenti c'é an-

che un aiuto in linea utilizzabile in qualsiasi

momento.
Adobe Streamline 3,0 per Windows sarà

disponibile come pacchetto a sé stante nel

secondo trimestre 1992 al prezzo di lire

347.150 IVA, nello stesso periodo sarà an-

che disponibile gratuitamente insieme al

nuovo Adobe lllustrator 4.0 per Windows.
A proposito di questo, Adobe annuncia che

la nuova versione del programma è completa
di editing m modalità anteprima, gestione del

testo a video e completo supporto di impor-

tazione e gestione file, il programma include

tutte le opzioni della versione Macintosh.

Il nuovo pacchetto contiene Adobe lllustra-

tor 4.0, Adobe Streamline 3.0, Adobe Type
Manager lATM), Adobe Typealign e Adobe
Separator, più 40 famiglie di caratteri Adobe
e una selezione di retini, campiture, simboli

e comici tratti dalla Adobe Collectors Edition.

il lutto al prezzo di L 1.228.800 -t- IVA.

Fra le nuove caratteristiche del program-

ma editing in modalità anteprima, per ope-
rare direttamente sulle illustrazioni, visualiz-

zate in modo reale monocromatiche o a co-
lon. senza dover passare dall'anteprima alla

vista dell'illustrazione stessa in outlme; il te-

sto può essere digitato direttamente a video

e manipolato m qualunque stile e corpo, è
disponibile un aiuto m linea, generazione au-

tomatica di grafica commerciale, opzioni co-

lore potenziate, il programma supporta lo

standard Pantone, Trumatch, Focoltone e To-

yo.

É ancora opzioni di zoom di selezione, gri-

glie di posizionamento, supporto di pu fine-

stre e documenti aperti contemporaneamen-
te e un toolbox fluttuante ndimensionabile,

miglioramenti nelle prestazioni per velocizza-

re le operazioni da disco, le anteprime e le

stampe, il programma è ottimizzato per i si-

stemi basati su 80386 e 80486, supporto ne-
gli appunti del PostScript per copiare e incol-

lare effetti di lesto e curve complesse da
Adobe Typealign e Adobe Streamline ad
Adobe lllustrator 4.0: supporto esteso dei

formati di file più diffusi per importazione ed
esportazione,

i requisiti mimmi di sistema per il program-

ma sono' PC IBM o compatibile, con CPU
80386 0 80486, 4 Mbyte di FIAM. HO e flop-

py ad alta densità, DOS 3.1 o superiore con
Windows 3.0 o superiore; adattatore VGA o
super VGA a 16 o 24 bit supportato da Win-
dows 3.0: stampante PostScript o aliro di-

spositivo di output compatibile Wmdows.
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NOI ANDIAMO AVANTI.

Noi ondiamo ovanti.

SERIE 90, ilMulti-Role

gestionale e scien

che: prestazioni Forti, economicità, versatilità. Prestazioni forti:

Nello tecnologie, nel servizio, nei modelli. Nuovo

Computer System, per lo soluzione di ogni problema:

tifico (CAD, CAM, CAE, DTP, ecc-).Carotteristi-

tutti i computer Alpho Microsystems

infinita di softwore applicotivi

sono in grado di supportare una gommo

Economicità: prezzi end user estremamente

competitivi, Qoronzio assoluto di due onni. Versatilità: operativo e nei modelli. Questi ultimi

in cinque versioni: Book-Size, Slim-Desktop, Desktop, Minipedestal e Notebook. Alpha

^
I

~

Microsystems: soluzioni complete, funzionoli P •

; I

e flessibili per

Aziende industriali e commerciali. Enti e Professionisti, Studenti ed HobbystI, Uno

: gommo completa di servizi hardware e software. Non vediamo limiti al nostro orizzonte.

MULTI-ROLE
COMPUTER
SYSTEM

ALPHA
matosnrms
LA SCELTA GIUSTA... DALL’INIZIO.

Alpha Microsyst«ms Italia S.p.A. - Via Faentina, 175/A - 48010 Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544/463770 r.a. - Fax 0544/464754
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VI CONSIGLIA:

MICROTEK
Panasonic
SHARP

WYSE

W:
ioiììteg'h

rLHn LaserMaster-
COI^POfiATION

Sede/ShoW'Roam:
vis Savigno, ~7

Bologna
tei. 051-B232030
A linee rie. aut.

fax 051 -B232DOB

Executive Iniziative Editoriali:

C.V.U.R. coop.r.l.
via E. Fermi, A

Castel S. Pietro Terme
tei. 051 -343500
fax 051-343734

/ '

Vantiamo anni di esperienza nei

settori CAD e DTP, n stretta
collaborazione con Aziende di

Forniture Grafiche

La ns. migliore garanzia è oo-
stuita dai ns. affezionatissimi
clienti in tutta Italia .

Nella ns. Sede di Bologna o nella

ns. Filiale di Castel San Pietro
Terme potete trovare sempre
in esposizione [ed installate]:

•SS" Stampanti Laser :

300, SQQ. 1 CXDQ punti F.to A4
1 SOO punti F.to A3
300 punti a colori A3 ed A4
Plotters:
da Diaegno [fino al doppio AO]
da Taglio [fino a 9B cm. di luce)

•35” Monitors:
F.to A3 [anche PostScript)
F.to A4 verticale

••2“ Scannerà:
F.to A4 [ da 30D a 2400 punti)

Lettori di Testo ICR
•®‘ Stazioni CAD e DTP compiete

Installazioni personalizzate e
Corsi di Addestramento per i

migliori software DTP e CAD
presso la Vs. Sede:

•®' CoreiDraw:
versione 2.0 in Italiano

PageMaker:
versione 4.0 in Italiano

AutoCAD:
versione 1 1 in Italiano.

Applicazioni di Distinta Baae.
Vettorializzazione.

Questa pagina pubblicitaria é atata rea-
lizzata in propria con laser a BOO punti, [i

marchi a 300 punti] riprodotta diretta-
mente in lastra, con grande risparmio di

tempo e di denaro.

NEWS

Amstrad e Microsoft:

accordo commerciale
Una proposta da due aziende leader nel

panorama informatico italiano; Amstrad e

Microsoft I personal computer Amstrad
33865X nelle versioni con hard disk da 40 o

80 MB e Amstrad Gully 4386 dalle contenu-

tissime dimensioni, saranno commercializzati

unitamente a tre famosi prodotti della Micro-

soft Publisher, Works e Windows 3.

L'Amstrad 3386 SX è uno Ira i più venduti

personal computer d'Italia, l'ottimo rapporto

qualità/prezzo di questo calcolatore è ulterior-

mente accresciuto dall'introduzione del so-

ftware della Microsoft.

Il PC 4386SX è un personal daH'aspetio ac-

cattivante in grado di offrire prestazioni di n-

iievo. É particolarmente indicato per l'utente

che ha problemi di spazio e necessitando di

ingombri contenuti, non intende rinunciare

ad alte prestazioni. Le dimensioni del PC Gul-

ly 4386SX sono molto ridotte. 250x264x70

Microsoft Windows 3 ha rivoluzionato il

modo di lavorare di almeno 30 milioni di

utenti. SI tratta di un ambiente grafico che ha

conosciuto una diffusione senza precedenti

Tutte le aziende produttrici di software han-

no annunciato release dei loro prodotti adat-

te a «girare sotto Windows».
La stessa Microsoft propone ora le versio-

ni per Windows 3 di Publisher e Works.
Il primo è un software dedicato al desktop

publishing, l'editoria personale. La peculiarità

di questo software è la semplicità d'uso. Il

Dtp, grazie a Publisher e oggi alla portata di

Il secondo, Works, è un pacchetto integra-

to. Infatti consente all'utente di elaborare in

un unico documento informazioni provenienti

dal database, dal foglio elettronico corredan-

dole di grafici e illustrazioni Come Publisher

Works è studiato per essere facilmente uti-

lizzato anche dai meno esperti di informatica.

La combinazione Amstrad 3386SX/40 e
Microsoft viene offerta a 1 995.000 lire IVA

esclusa.
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AST:
nuovo notebook a colori

AST annuncia l'uscita del notebook Pre-

mium Exec 386SX/25C con schermo grafico

a colon. Il notebook è equipaggiato con pro-

cessore 386SXL con clock a 25 MHz. lo

schermo LCD a colon è un VGA ed ha le di-

mensioni di 21 cm di lato, la risoluzione è di

640x480 con la possibilità di visualizzare 16
colon contemporaneamente: con una nsolu-

stnbuito in due modelli, il 63V/4 e l'83V/4. Il

primo ha un floppy da 3.5" da 1 .44 Mbyte,

hard disk da 60 mega, 4 mega di RAM. ta-

stiera da 82/83 tasti. MS-DOS 5.0, una se-

riale. una parallela e una porta mouse. Il se-

condo adotta la stessa configurazione del po-

rno modello ma l’hard disk è da 80 mega.
La configurazione standard prevede un ali-

mentatore usabile sia a 1 15 che 220 volt con
commutazione automatica, ASTVGA Video
Manager, AST disk cache, pacco di batterie

NiCad e borsa per trasporto.

Fra gli accessori opzionali c‘è da segnalare

la possibilità di inserire un modem/fax inter-

no da 2400 baud (9600 per il fax) e una
espansione di memoria SIMM da 4 Mega.

Particolarmente rimarchevole è natural-

mente lo schermo a colon, basato su una
tecnologia F-STN, dove la sigla significa Film

Compensated Super Twisted Nematic, an-

che nota come tecnologia a matrice passiva.

La particolare tecnologia applicata fa sì che
il nuovo schermo a colon non incida signifi-

cativamente sul consumo di batterie, l'auto-

nomia dichiarata sotto uso intensivo è di due
ore e mezza, anche il peso e le dimensioni

non vengono influenzate negativamente dal

monitor a colon.

Il notebook supporta anche il modo Super
VGA (800x600 pixel) per un uso con monitor

esterno, il monitor esterno e il display pos-

sono funzionare contemporaneamente per

facilitare la presentazione di dati o altro ma-
teriale visivo.

Il nuovo notebook AST misura 28.9 cm x

22.8 X 5.8 e pesa 3.4 chili.
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C^u-atteristiche comuni a tutti i modelli SC:
Cabinet MiniDesk. con clock display e serratura

1 Mbytes di RAM. 1 Hard Disk da 60 Mbytes SCSi
1 Drive da 1.44 Mbytes 3'''/^

2 Seriali RS232, 1 Parallela Centronics
Tastiera Italiana Avanzata 102 Tasti

SuperVGA 800x600, 16 bits

compatibile Hercules. CGA, EGA. VGA.

SC 32/60 L. 1.190.000
micropr. 80386sx. clock 25 MHz (34 LM)

SC 58/60 L. 1.475.000
micropr. 80386. clock 33 MHz (58 LM) 64 K cache

SC 1 14/60 L. 1.777.000
micropr. 80486SX. clock 25 MHz (114 LM)

SC 152/60 L. 2.021.000
micropr. 80486, clock 33 MHz (153 LM) 64^256K cache

SC 153E/60 L. 4.535.000
micr. 80486. 33 MHz (153 LM) 128K cache EISA-MYLEX

Monitor 1024 L. 490.000
14". risoluzione 1024x768 ed inferiori, colori infiniti,

dot pitch 0 .28 . compatibili anche ET4000 32.000 colori.

Esp2o\sione+ 1 Mbyte... L. 79.000

Drive da 1,2 Mbytes 5"V4 L. 99.000

Upgrade a 105 Mbytes L. 105.000

Upgrade Scheda Video UV12 L. 75.000
1280x1024 chip-set OAK
Upgrade Scheda Video UV32 L. 215,000
ET4000 1280x1024x16, 1024x768x256. 800x600x32.000 col.

Scheda Video TIGA L. 844.000
1280x1024 a 256 colori. Texas 34010 a 60 MHz
Drivers per Windows 3.0, AutoCAD 1 1 etc.

Controller AT con Cache L. 788.000
Contr. IDE intelligente con 2 Mb esp.li a 8 Mb

^CoreTest Index 168 e 0,4 ms (con 2Mb)

A Bologna, in via Savigno n. 7
trai. 051.6S3S030 (4 lin.rie.aut:.)

fax 051-6S3S006
Telefonateci per altre configurazioni:

Preventivi immecdiati
I prezzi sono cda intendersi esclusi IVA 1 0%

Spedizione a ns. carico.
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IBM venderà cloni

dei suoi personal
Le sorprese che la maggiore industria di

personal computer al mondo ci riserva non
sono ancora finite. Stavolta l'IBM ha annun-
ciato che ha intenzione di iniziare la vendita

in Europa di cloni, costruiti da pani terze m
Oriente, con un marchio alternativo Tutto

CIÒ a breve termine, prima dell'inizio dell'e-

state.

Ad un anno dunque dallo storico accordo

con l'eterna rivale Apple, un’alleanza strate-

gica che ha coinvolto anche la Motorola, la

linea di condotta di Ackers prende sempre
più forma. Dopo il matrimonio con la Apple,

strani segni e mosse a dir poco inusuaii si

erano succeduti. Il primo è stato quello del

definitivo strappo con la Microsoft per quan-

to riguarda OS/2 2.0, a cui aveva fatto se-

guito la vendita di memorie e componenti
cusiom IBM a industrie coreane come la

Samsung.
Sempre nell'ambiente chip in ottobre ha

preso forma il 386SLC, un 386SX con cache
a bordo m tutto compatibile a quello Intel ma
prodotto negli stabilimenti IBM Per il

386SLC. che diventa di giorno in giorno il

cuore di buona parte della produzione Ar-

mounk, la stessa Intel si precipita a dichia-

rare che il chip è il frutto di una stretta col-

laborazione, ma non si rendono noti i termini

del contratto che lega piu Intel a Big Blue

che il contrario. Infatti la IBM e libera di co-

struire quanti microprocessori vuole, acce-

dendo alle maschere Intel senza dover pa-

gare dei diritti a quesl'ultima.

Si profila dunque la possibilità di un allar-

gamento dell'offeria a parti terze di chip, me-
morie ed addirittura di un DOS made IBM.
dietro il quale o dentro che dir si voglia, ci

sarebbe il nocciolo del rivale del sistema ope-
rativo Microsoft, il Digital Research DOS 6.0.

Voci queste ultime che per ora non hanno
trovato conferme pratiche ma solo verbali.

Ora però è giunto il momento di invadere

il vecchio continente e battere la concorren-

za proprio come dice un vecchio adagio "Se
non puoi battere un rivale, alleati con lum. Ed
ecco che per entrare in Europa l'IBM riesce

a convincere lo stato francese delle sue cre-

denziali e stringe un atto con la Bull. In cam-
bio l'azienda francese otterrà l'accesso alla

tecnologia RISC, ma dà la possibilità al co-

losso americano di poter colmare il gap tec-

nologico nel campo dei notebook, rivenden-

do con il suo marchio il portatile della Zenith

Data System.
In fondo business is business, ma cosi

non sembrano pensarla il numero di mana-
ger che negli ultimi tempi m maniera a dir

poco inaspettata sta lasciando la guida della

IBM, quasi che Ackers voglia svecchiare e
portare sangue nuovo alla direzione dell'a-

zienda Certo che se tutto ciò continuerà m
questa direzione, la vecchia guardia non
avrebbe potuto accettarlo o comunque dare
un apporto costruttivo.

Ma come dovrebbe essere attuata tale

operazione!’ Per prima cosa l'industria ha di-

viso in tre grandi fasce la sua offerta la gam-
ma alta per professionisti o aziende che ri-

chiedono grosse prestazioni tecnologiche

(PS/2), utenza media che chiede macchine
piu economiche ma sempre di livello concor-

renziale IPS/1) ed in ultimo i cloni, personal

dove il prezzo è la prima caratteristica di cui

l'utente tiene conto.

Per la cronaca un test e già stato iniziato

nel sud est asiatico tramite una società con-

giunta con sede a Singapore, la lAS (Inter-

national Application Solutions). Ne fa parte la

Hong Leong che detiene la maggioranza del-

le azioni pari al 51%, mentre il resto è di pro-

prietà deiriBM Non resta altro che attende-

re le reazioni degli altri fabbricanti europei uv
teressaii nella fascia bassa come la Amstrad,
che proprio in questi giorni ha annunciato la

partecipazione della Intel nella produzione di

personal computer e non si esclude una pos-
sibile rilettura dell'accordo ISM-Bull con un
allargamento dell'acquisto di prodotti Zemih
esteso oltre che ai portatili anche a personal
computer di costo concorrenziale, per trovar-

si un alleato m casa al momento di portare il

tutto in America.

r
¥

fisamente cambiare..

Sì. anche per il software gestionale è venuto il momento di voltare pagina e passare ai

benefici di un'ambiente di lavoro amichevole e facile da gestire, che grazie aH'utilizzo di

Mouse, Menu a tendina, List-box, Help contestuale, Pulsanti, Finestre a scorrimento.

Anteprima di stampe e tutto quanto ormai definibile come 'Standard User Interface'

consente di polverizzare i tempi di installazione ed aDorendimenlo delle procedure

senza richiedere grosse risorse hardware (sono sufficienti 512 Kb free e si hanno
prestazioni accettabili anche su macchine 808x). COCA 4 0

"Manipolare" la prima nota senza più limiti del "non si può più fare" è la filosofia di im-

postazione del modulo COCA 4.0 (Contabilità Ordinaria per Commercialisti ed Aziende)

di Deciso (Dee Integrato Software) che, grazie all'esperienza maturata in quasi un

decennio, consente oradi disporre di un prodotto assolutamente innovativo, collaudato

e perfettamente configurabile alle esigenze dell'azienda o del consulente; il pacchetto

COCA 4.0, disponibile in versione Base, Avanzata e Multiutente (in LAN), è immedia-

tamente integrabile a Cespiti. Analisi di Bilancio, Mod. 740-750-760,

Iva 1 1 .
Magazzino e fatturazione. Distinta Base, Statistiche, ecc.

Richiedete li DEMO GRATUITO a;

DEC s.r.l. • Strada Martinez, 10 • 70125 Bari. Tel. 080 - 50.23.733 (r.a.) Fax 080 - 410.756

..il vostro vecchio programma di contabilità.



Citizen: Lotus Ami 1.2

per la Swift 24e
Citizen Europe, in collaborazione con Tel-

com. suo distributore esclusivo per l'Italia,

offrirà al mercato italiano a partire dal marzo
1992 e fino a maggio, la sua stampante a 24

aghi Swift 24e insieme a Lotus Ami 1.2, al

prezzo della stampante stessa, ovvero

870,000 lire + IVA.

A fronte di una crescente domanda di

stampanti a 24 aghi, che secondo le stime

IDC dovrebbe toccare il culmine proprio nel

1992, Citizen ha deciso di offnre una solu-

zione per l'elaborezione testi praticamente

completa (PC a parte), in grado di soddisfare

le esigenze di chi cerca un'ottima qualità di

stampa e di presentazione a un prezzo coiv

Questa promozione è la prima di una sene
di azioni che Citizen intende portare avanti

per migliorare la propria penetrazione del

mercato europeo e italiano in particolare, at-

traverso l'offerta di prodotti con elevato va-

lore aggiunto.

Da marzo a maggio gli acquirenti di una Ci-

tizen Swift 24e riceveranno con la stampante

un insieme di strumenti software per lavo-

rare in modalità WYSIWYG ed ottenere una

stampa a colon di alta qualità, ossia: il kit per

il colore, il programma di elaborazione testi

Lotus Ami 1 .2 per Windows completo di una

guida rapida d'uso, il programma di gestione

font Adobe Type Manager per Windows, il

driver Citizen Windows 3 e le utility di stam-

pa Citizen.

La stampante a 24 aghi Citizen Swift 24e
è la versione aggiornata del fortunato model-
lo Swift 24. Caratterizzata da una velocità più

elevata (216 cps), Swift 24e offre sette font

residenti e visualizza messaggistica in italia-

no lo inglese, francese, spagnolo e tedesco)

sul proprio pannello di controllo con display

LCD.
Le utility di stampa con cui viene fornita

consentono un comoda setup delle opzioni

oltre ad un software per la stampa di etichet-

te. un help in linea e un programma per la

gestione di soft font. La stampante è piena-

mente compatibile con gli standard IBM,

Epson. Nec e Citizen. E dotata di funzioni

evolute di gestione della carta; trattore pu-

sh/pull, autocancamento, parcheggio e alli-

neamento allo strappo, alimentazione dal

basso e possibilità di copia multipla. Il pro-

dotto à garantito due anni.

486SX,

386SX-25

SCSI

1024

40 a 425MB, ESDI
HD SCSI interni/esterni fino a 1.6 GB

adattatori SCSi per laptop/notebook
WORM, CD-ROM, HD a cartuccia

j - rimovibile

'^Ìl3eSX-20 9 25 MH, HD 40/80/100 MB.
, VGA LCD 64 grigi, 1-^16 MB ram,

accessori

COfHpCltibilitU DOS, OS/2\ UNiX% XENIX® CP/M\
•* Prologue \ WINDOWS®. ACAD^ ecc.

Gurunziu 1S mesi su certificato

Test e hum-in 72 ore minimo

E inoltre: MS-DOS 5.0®, WINDOWS 3 .0 ", mouse, modem/fax, scanner.

Sistemi completi colore VGA, monitor Philips

386 sx • 25 da L 2.200.000

386 • 25 da L 2.430.000

386 • 40 da L. 2.700.000

486 sx da L 2.950.000

486 - 33 da L. 4.300.000

486 • 50 da L. 5.300.000

(Scanner manuali, 800 dpi da L. 310.000)

Sound Blaster 2.0, Pro, MIDI da L. 210.000

(Modem 2400/9600, MNPS da L. 220.000)

iva esclusa, f.co ns. sede

MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992 57



Software
su misura
anche nel

prezzo.
Da dieci anni Dado System produ-

ce software. E lo sviluppa con un

particolare sistema modulare che

permette di creare pacchetti gestio-

nali personalizzati per applicazioni

verticali. Il nostro catalogo conta

ben 120 applicazioni tutte su misura

anche nel prezzo.

Ma constatate di persona.

Tutti I prezzi sono esclusa IVA. spe-

se di cornere (20.000), con paga-

mento contrassegno. Per conosce-

re quale dei nostri 800 rivenditori è

più vicino a voi o ordinare il vostro

software su misura telefonateci al

numero 06.4131660

Oggi vi presentiamo
più da vicino

nuovo Lex
Impagina e stampa sul foglio

uso bollo aperto sia fascicolato

al centro che sovrapposto ed
importa files ASCII da qualsiasi

videoscrittura. Il pacchetto con-

sente la gestione di uno studio

legale. Le attività del professioni-

sta e i suol impegni, annotati nel-

l'agenda, consentono poi di pre-

parare Il "dovuto dal cliente", sia

come estratto cwito, che come nota

spese che come parcella. Il pac-

chetto consente personaizzazoni per

avvocati • commercialisti • notai

agenzie di certificati.

dadosystem
00054 Focene Roma, viale di Focene 276

Uffici (06) 4 131 660 fax (06) 6589441
Hcs Hne (06) 4131663 fax (06) 4131664

IL SOFTWARE DADO SYSTEM E DISPONÌBILE
ANCHE PRESSO TUTTI l CONCESSIONARI UNIBIT

69.000
Abboneimenti indirizzario

Carnet

Clienti schedario
Notes

Tentata vendita

190.000
Agenzia finanziaria

Agenzia Immobiliare

Assistenza tecnica

Autoscuola

Biblioteca

(ikimmercialista

Dancing
Donatori di sangue (AVIS)

Enoteca
Enoteca Pratica

Fapertutti

L'ufficio integrato

Magazzino
Pensioni per animali

Prenotazioni/Hotel

Scuole di addestramento
sportivo

Stabilimenti balneari

Studio cardiologico

Studio legale

Studio medico
Studio notarile

Studio odontoiatrico

Studio odontotecnico

Studio ortodentico

Studio pediatrico

Studio veterinario

Videoteca

290.000
Appuntamenti studio

Archivio clienti -«- agenda
Archivio clienti mailing

Ascensoristica

Asili nido

Associazioni sportive

Bowling
Campi da gioco e sportivi

Case albergo ^partamenti
mobiliati

Circoli di tennis

Circoli ricreativi

Conferenze e congresso
Maneggio cavalli

Onoranze funebri

Palestre e piscine

Parrucchieri

Ristoranti

Scuola di ballo

Scuola di Informatica

Scuole private

Soluzione 90
<qrJii7lr>ne Q1

Alpha: l'architettura

aperta della Digital

La Digital Equipmem Corporation (DEC) ha

annunciato alla fine Ci febbraio il suo pro-

gramma per il XX secolo, basato sull'archi-

leiiura «Alphan Una struttura di elaborazio-

ne totalmente nuova ed aperta che si rivol-

gerà progressivamente alle necessita di

un'ampia gamma di utenti informatici, poten-

ziando sistemi che andranno da quelli da scri-

vania ai supercomputer. Allo stesso tempo
verrà garantita la flessibilità necessaria a far

funzionare le attuali applicazioni sotto am-
bienti operativi molto diffusi già oggi, inizian-

do con il VMS e l'OSF/1, e saranno poten-

ziate ed estese le funzionalità dei prodotti Di-

gital di oggi. In questo modo gli utenti pos-

sono continuare ad acquistare gli attuali si-

stemi VMS e UNIX sapendo di avere un chia-

ro percorso di crescita Attualmente "Alphan

comprende un’architettura di CPU RISC a 64

bit, concepita per far funzionare diversi siste-

mi operativi e progettata per un incremento
di prestazioni di 1000 volte nell'arco di una
vita utile prevista di 25 anni, il microproces-

sore Digital 21064-AA, un microprocessore
single-chip a 64 bit operante ad una frequen-

za media di 150 MHz (che puO essere por-

tata a 200 MHz senza problemi) con uno spa-

zio di indinzzamento m memoria che e molte

volte più grande degli attuali microprocessori

a 32 bit. Il prezzo del microprocessore è in-

torno ai 3375 dollari, che scende fino a 1559
dollari per acquisti m quantità Le nuove po-

litiche commerciali tendono a raggiungere il

massimo utilizzo possibile nel mercato del-

l'architettura Alpha e a garantire la disponi-

bilità della piu ampia gamma di software pos-

sibile su Alpha. A questo proposito Digital

venderà su licenza i propri sistemi operativi,

compilaton e il software stratificato.
I
sistemi

Alpha della Digital garantiranno la compatibi-

lita a livello dati, codice eseguibile, codice

sorgente e interfaccia utente con i sistemi

VAX dotati di sistema operativo VMS e con
I sistemi DECsystem dotati di DEC OSF/1

.

potranno collegarsi in rete a questi prodotti,

condividendo con loro informazioni e appli-

cazioni, e potranno inserirsi in sistemi VA-
Xcluster. ed infine utilizzeranno bus comuni
a quelli VAX e DECsystem, garantendo la

compatibilita di molti tipi di periferiche.
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General Videotex Corporation

compra Bix
È Slata annunciata in febbraio l'acquisizio-

ne da parte della General Videotex Corpora-

tion di Bix. il servizio telematico sviluppato

dalla rivista americana Byte.

Bix è un servizio onlme che assicura inte-

razione, avvisi commerciali e feedbacic diret-

to anche con programmatori, consulenti, in-

dustrie di computer e sviluppatori di prodotti

informatici.

Una stretta collaborazione continuerà ad
esistere tra Bix e Byte e Bix continuerà a ri-

manere punto di incontro privilegiato fra < tet-

ton e I professionisti che vogliano entrare in

contatto con il team editoriale di Byte.

In più tutti I testi di Byte, li servizio di no-

tizie di Byte e i programmi pubblicati sulla ri-

vista continueranno ad essere distribuiti at-

traverso Bix.

La GVC gestisce anche Delphi, un sen/izio

Online accessibile con qualsiasi computer e

modem, come Bix. Delphi è popolare per le

sue aree informative altamente qualificate e

per I SUOI servizi di intrattenimento.

Con l'acquisizione di Bix la GVC rafforza la

propna posizione leader nel campo dei ser-

vizi telematici.

L'acquisto di Bix da parte della GVC inclu-

de sia il sistema hardware che il software

usato da Bix; la struttura dei comandi e l'a-

spetto dei menu del sistema rimarranno in-

variati, la GVC si è anche fatta carco dell'in-

tero sistema di assistenza clienti di Bix, co-

me ad esempio lo smistamento delle chia-

mate al numero verde americano attraverso

il servizio clientela della GVC.

Computer 2000

acquisisce BIS
Computer 2000, società con sede a Mo-

naco, ha completato l'acquisizione della so-

cietà di distribuzione Editrice Italiana Softwa-

re lElS) di Milano, leader nel mercato della

distribuzione di prodotti hardware e software

per PC, dalla ITP, uno dei più importanti

gruppi Italiani nell'information technology e

nell'automazione industriale.

Coerente con la propria strategia europea,

la società di distribuzione tedesca, il cui fat-

turato nel 1991 è stato di 1.105 milioni di

marchi (circa 830 miliardi di lire), ha accre-

sciuto il proprio investimento passando dalla

precedente partecipazione del 46% al 100%.
L'incarico del presidente verrà affidato al

Oott. Harry Knschik, da tempo membro del-

l'Executive Board di Computer 2000; Mi-

chael Dressen già membro del Consiglio di

EIS, ricopnrà il ruolo di Amministratore De-
legato. ElS, che ha fatturato 40 miliardi di lire

nel 1991. prevede di chiudere l'anno fiscale

1992 con un fatturato di oltre 50 miliardi di

lire. Con una base di 30.000 dealer. Compu-
ter 2000 AG è il maggior distributore euro-

peo di prodotti hardware, software e di co-

municazione per PC.

Importanti servizi quali la consulenza, la

formazione e l'assistenza complemeniano
l'ampia offerta a catalogo di prodotti delle

maggiori case produttrici mondiali.

oltre

290.000
Archivio clienti-i-agenda-i-malling

390.000
Hotel - Residence

390.000
Mostre e Fiere

390.000
Ordini, bolle, fatturazione

magazzino
390.000

Videoteca rei. 2.0

390.000
Gestione visite mediche

490.000
Lex

490.000
Ristoranti rei. 2.0

490.0(X>

Contabilità generale ed IVA,

ordini, bolle fatture magazzino
590.000

Contafacile 590.000
Fatturafacile 590.000

Fattura pratica 590.000
Magafacile 590.000

Mostre e fiere rei. 2.0 590.000
Rivenditori informatici 590.000

Tennis club 590.000
Tennis toumament prò 590.000

oltre

590.000
Assistenza tecnica

790.000
Contabilità guidata

790.000
Contabilità guidata-i-office

automation
790.000

Doctor's prò
790.000

Rivenditori informatìci

790.000
Soluzione integrata 92

790.000
Tennis club prò

790.000
Scuole private prò

990.000
Magazix
1.290.000

Sped C/C (spedizioni con c/c)

1.290.000
Maga prò (magazzirto evoluto)

DOS XENIX UNIX
1 .950.000

Nuovo lex

I punti vendita

dado System
del mese

Vendiamo computer regoliamo consigli

Computer, ma non solo computer, periferiche, accessori,

software, servizi, assistenza, ma soprattutto consigli.

Uicfoland ttalia;

Roma, via Tuscolana 350, tei. (06) 7B43980
Roma, wa Baflle 1 <P.«e Clodlo) tei. (06) 3723338

Electronic Service: Via Naz. Appia Ideai Park Ini 2 - 81040

Curii (CE), tei. 0823/797698

S \\ compi TKR
(li Sacco Claiulio

V'iimi lliiiil«iiri-»VSrill«.ir.

Sax Computer: di Sacco Claudio. Via Bramante da Urbino 45

20052 Monza (MI) Via Cessna e Villa 94 - 20046 Biassorio (MI)

tei. 039/2025115 - 039/2495122

i rivenditori

del Lazio
• PROSINONE: F.I1I TestanI tet. 0775/79464

I.B.I.S. tei. 0775/81836

•LATINA: Cosystem tei. 0&922B13
IN. SEA. tei. 0771/465921 Micromega tei. 06/9206473

Problem solving tei. 0773r4971 53
• RIETI: B.S. & S. lei. 0746/495060

Centro di vendita computer tei. 0746/43072

•ROMA: Baxel tei. 06/6884491

Business Computer tei. 06/5035143

Cassanelli tei. 06/5420553 C.E.G. tei. 06/5379872

Computer Azienda tei. 06/316505

Computing Service tei. 06/9845257

Errezeta tei. 06/3010467 Grassitelli Luigi tei. 06/432966

Green Office tei. 06/2588201

Marine Pan Service tei. 0766/20267

Masy Computerà tei. 06/9780836

Microland Italia tei. 06/7943980

Micro Software Oivislon tei. 06/3454587

Ormu tei. 06/6540259 S.C. Computerà tei. 0766/35647

Sintek tei. 06«394723 Toliware tei. 06/81931 37

Vanguard Elettronica tei. 06/7596409

VRM tei. 0774/534035 H.S. Sud tei. 06'S414977
• VITERBO: Italbyte Sistemi tei. 0761/222762

K byte Informatica tei. 0761/227406

Turing Informatica Sistemi tei. 0761/226295
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re è basato su due circuiti integrati. Il primo
ed il più grosso, RapidCAD-1, e un disposi-

tivo a 132 pin che integra un microproces-
sore Intel 386 OX e un coprocessore Intel

387 DX in un unico componente che va a so-

stituire la CPU di sistema Intel 386 DX. Il se-

condo componente, RapidCAD-2, è un dispo-

sitivo a 68 pin che può essere alloggiato nel-

lo zoccolo normalmente riservato al copro-

cessore matematico Questo contiene la lo-

gica di interfaccia per la gestione delle ec-

cezioni SUI sistemi compatibili con i PC. Il

RapidCAD Engineenng CoProcessor è corre-

dato da una guida completa all'uso, da so-

ftware diagnostico e dimostrativo, dagli at-

trezzi necessari per l’installazione e deinstal-

lazione dei chip e da una scatoletta per ri-

porre gli integrati ai quali il CoProcessore si

va a sostituire.

Nasce l'Associazione

Italiana Consulenti Informatici
Si è costituita a Roma nel gennaio di que-

st'anno la AlCl. Associazione Italiana Consu-
lenti Informatici.

Scopo dell'associazione è promuovere il

dibattito, l'interscambio di know-how e di

esperienze, la collaborazione, di tutti i pro-

fessionisti e le società operanti nel mondo
dell'informatics.

L'AICI si prefigge altresì di promuovere e
certificare la professionalità dei propri asso-
ciati presso l’utenza e di difendere i diritti dei

professionisti dell’informatica nelle opportu-

ne sedi

Sarà inoltre compito della Associazione
promuovere ed organizzare conferenze, di-

battiti, seminari, workshop e favorire gli in-

contri e il dibattito con altri organismi e as-

sociazioni.

MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992

La Intel Corporation ha annunciato un nuo-

vo coprocessore che permette di aumentare
fino ad un massimo del 70% la velocità di

esecuzione di applicazioni come AutoCAD,
AutoShade e 3D Studio su PC basati sul mi-

croprocessore Intel 386 DX. Ciò che permet-

te all'Intel RapidCAD Engineering CoProces-

sor di essere cosi veloce è un'integrazione

tra processore di funzioni in virgola ed unità

centrale di elaborazione. Questa soluzione

permette di migliorare del 70% la velocità di

esecuzione di software Cad, rispetto ad im-

plementazioni basate su una CPU Intel 386
DX e un coprocessore Intel 387 DX. Alcune

prove effettuate hanno riportato migliora-

menti del 35% e del 46% rispettivamente

per le funzioni REGEN e HIDE di AutoCAD.
Il rendering nCittan di 3D Studio ha una ve-

locità superiore del 70% mentre il rendering

"Cucinali di AutoShade è del 60% più velo-

ce. i! tutto rispetto ad una macchina basata

sul microprocessore Intel 386 DX e sul co-

processore matematico Intel 387 DX. Ben-
chmarks della rivista americana Byte hanno
fatto registrare miglioramenti dal 28% al

65% sul pacchetto software AutoCAD Re-

lease 11. Don MacDonald, responsabile per

il marketing europeo dei CoProcesson ma-
tematici Intel, ha affermato: nL’utlhzzo di si-

stemi CAD richiede l'impegno di macchine
con una notevole potenza di elaborazione dei

dati, il che fa si che sia praticamente indi-

spensabile l'impiego di un Coprocessore ma-
tematico per poter utilizzare gli oltre 660 mila

programmi AutoCAD e altri programmi svi-

luppati da produttori indipendenti di softwa-

re. basati su PC che impieghino la CPU Intel

386 DX. Grazie alle prestazioni del Intel Ra-

pidCAD Engineering CoProcessore (dal 30%
al 70% migliori) un utente AutoCAD può ri-

sparmiare un’ora al giorno del suo tempo di

progettazioneii. Tecnicamente il coprocesso-

Nuovo coprocessore

della Intel

Week-end
sull’

Isola d’Ischìa
No.

non hai sbagliato rivista!

L'Isola dlschia non ti offre

solo le sue risorse e

bellezze naturali,

ma anche prodotti

per l'informatica di

ottima qualità.

Su alcune configurazioni
in omaggio un

meraviglioso week-end
nella nostra isola!

Se tl Interessa e vuol
saperne di più telefona allo

081 - 98 .42.97
oppure richiedi il

CATALOGO GRATUITO
a

BHS Informatica

Corso V. Colonna n.70

80070 Ischia (Na)

Fax (081) - 98.36.60

INF(DRMATICA Kixy

PERSONAL COMPUTER
SERVIZI PER L'INFORMATICA

E’

PUNTO VENDITA

TOSHIBA
COMPUTER E STAMPANTI



Uguali
a

nessuno^
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Bull Compuprint:

Pagemaster 422 PostScript

Compuprint, la Divisione stampanti della

Bull Italia, annuncia Pagemaster 422, la

stampante con emulazione PostScript desti-

nata alle esigenze del DTP.

Con una memoria di base di 2.5 MB, fun-

zionali aila piena capacità grafica, Pagema-
ster 422 amministra 35 font uscalabilii' assi-

curando un’ampia possibilità di manipolazio-

ne dei caratteri all'interno della pagina e con-

sentendo, quindi, uno sfruttamento ottimale

delle consistenti potenzialità delle più diffuse

applicazioni DTP (Ventura. Pagemaker, Har-

ward Graphics, ecc.).

Stampa, a meno di 46 dBA, 4 pagine al mi-

nuto e sopporta un carico di lavoro di 5000
pagme/mese. Versatile il trattamento della

carta che gestisce i più diffusi formati utiliz-

zando alimentatori da 100 e/o 300 fogli.

Pagemaster 422, che si colloca in un se-

gmento di mercato ad elevato tasso di cre-

scita, è anche la stampante laser con emu-
lazione PostScript oggi più competitiva sul

mercato- il prezzo e di 2.990.000 lire. La pos-

sibilità di inserirsi positivamente nel mondo
DTP è ulteriormente rafforzata dalla compa-
tibilità con un altro affermato ambiente pro-

fessionale l’HP Laser Jet IIP.

Il nome Pagemaster identifica una linea

completa di stampanti udì pagina» che com-
prende le prime laser Desk Top interamente

progettate e costruite in Europa Include

stampanti da 2, 4, 7 e 10 ppm sia a tecno-

logia dubbie jet che laser. Compupnnt è, inol-

tre. leader nelle stampanti a matrice.

Alpha Microsystems:

AM-905 booksize
Alpha Microsystems Italia ha introdotto

una nuova famiglia di elaboratori a comple-

tamento della estesa famiglia basata su piat-

taforma Intel, denominata sene 90. Infatti il

nuovo prodotto AM-905 apre un nuovo se-

gmento di mercato; quello dei booksize, in-

fatti l'AM-905 è piu piccolo del formato A4 e

può stare comodamente in uno scaffale in

mezzo ai libri, da cui il nome della categoria.

Le dimensioni sono di 26x20x4,5 cm, il pe-

so, compresa la tastiera, vana da un mimmo
di kg 1.8 ad un massimo di kg 2.6 a seconda
della configurazione.

La tastiera e una 82 tasti da 26x25x2.75
cm, di grande robustezza e affidabilità.

Come processori sono disponibili sia il 286
16 MHz che il 386SX, entrambi a 0 wait sta-

te. è possibile abbinare il coprocessore ma-
tematico relativo.

La capacità RAM va da un mimmo di 1 MB
ad un massimo di 4 MB, mentre come me-
morie di massa abbiamo i floppy da 3" 1/2

da 1.44 MB e hard disk da 40 MB o da 120
MB

La sezione comunicazioni comprende: 2

porte seriali RS-232,1 porta parallela, una
porta per poter connettere un monitor ester-

no VGA a colon o monocromatico, un con-

nettore di tipo TTL per collegare monitor di

tipo Hercules/CGA/Hercules.

Integrati sulla scheda madre troviamo:

controller IDE floppy-hard disk, la sezione co-

62

municazioni, una scheda Super VGA
800x6(X) con chipset Tndent.

Gli accesson in dotazione prevedono una
borsa che oltre a contenere il booksize ospita

anche un alimentatore, la tastiera, manuali e

La dotazione software è composta dal si-

stema operativo DR/DOS 5.0 versione italia-

na e in omaggio il corso completo d'informa-

tica di base installato su disco fisso e realiz-

zato con Overtext

Data la sua collocazione nel mercato l’AM-

905 va a ricoprire principalmente la fascia ho-

me-computing; si è deciso di installare il si-

stema DR/DOS 5.0 che presenta una com-
pleta compatibilità con MS-DOS ad un prez-

zo piu basso.

Il modello base 905-286N1 16-40 con HD
da 40 MB, 1 Mega di RAM, VGA 800x600
512 K, monitor VGA 9", tastiera, borsa da
trasporto, alimentatore, parte da lire

1.890.000 IVA esclusa.

Apple Casper!
La Apple ha presentato un prototipo «qua-

si» funzionante di quello che dovrebbe es-

sere il computer del 2000, anzi del 2001 - Ca-

sper, un sistema basato su un 68040 e ca-

pace di rispondere a circa trecento comandi
vocali. Può, ad esempio, cambiare il font e la

grandezza dei caratteri in un documento, pro-

grammare un videoregistratore, pagare un
conto, e trovare un nominativo nella sua ru-

bnca telefonica, naturalmente può effettuare

la chiamata ed avvisare quando risponde; in-

somma può fare tutte quelle cose per cui og-

gi SI deve spostare un mouse o premere un

Quello che più ha impressionato i presenti

non è stato il fatto che un computer accet-

tasse comandi vocali (ci sono a tal proposito

eccellenti precedenti!, quanto piuttosto il fat-

to che non si trattava di comandi composti
da una singola parola, ma da intere frasi del

normale linguaggio quotidiano. Altro punto di

forza è l’interattività. Casper è m grado di

chiedere ulteriori spiegazioni e di avvisare

man mano che le vane fasi del lavoro pro-

icomma é psg SSi
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ANCONA • BARI • BOLOGNA • CAGLIARI • FIRENZE • FIRENZE • GENOVA • GENOVA • LECCE • LIVORNO • LUCCA • MESSINA • MILANO
MILANO • MODENA • NAPOLI • PADOVA • PALERMO • PARMA • PISA • PRATO • RAVENNA • ROMA • ROMA • TORINO • VERONA

Assislenzn diretta nei 25 centri di vendilo. Certificato di garanzia valido su tutto il territorio nazionaie. Per irt/ormozioni telefonare 0SS7 / 422.261

Uguali a nessuno^
In pochi anni siamo

riusciti a distanziare

tutti ed a meritare

la fiducia di oltre

100.000 clienti che

in tutta Italia hanno

scelto la sicurezza

Computer Discount.

Il nostro catalogo

presenta oltre I.OOO

articoli garantiti

e subito disDonibili:

OS
COMPUTER

DISCOUNT

la catena italiana

dell’Informatica

dalla potente stazione

grafica al Personal

Computer multimediale,

daH’accessorio

professionale al

software Microsoft.

Un sistema distributivo

senza confronti, un

successo che ci spinge

ad essere sempre i

migliori, diversi da

tutti, uguali a nessuno.



COM. INT. S 4
di TAGLIAVINI G. Se

S.

C.

0 EH
Magazzino: via Cavalioctl, 22 42100 Reggio E. ^ILK^ Ihhe
Napoli via Merolla, 28

Tel 081-8593462
80041 Boscoreale
Fax 081-8S94000

SCHEDE MADRI MADE IN USA BY "SILICON VALLEY COMPUTER"
PRCX2ETTATE, CC6TRUITE E TESTATE IN AMERICA.

QUAUTA': MADE IN USA (48 ORE DI TEST DINAMICO),
PREZZI; VERIFICATE !!!!!!

386 SX 25 MHz (33 MHz LANDMARK)
386 DX 33 MHz 64K CACHE (WRITE BACK, MAX 256 K MAX)
386 DX 40 MHz 64K CACHE (WRITE BACK, MAX 256 K MAX)
486 DX 33 MHz 64K CACHE (WRITE BACK, MAX 256 K MAX)
486 DX 50 MHz 64K CACHE (WRITE BACK, MAX 256 K MAX) SILICON VALLEYCOMPUTER
CONTROLLER PER 4 HARD IDE, 4 FLOPPY (2.88MB-360K)

CONTROLLER PER 2 HDD, 2FDD CON BIOS PER HDD

DISTRIBUTORE: COM. INT. sas TEL. 0522-513240 FAX 0522-512067

COMPUTERS WORKER: IL PERSONAL PER OGNI TUA ESIGENZA PROFESSIONALE E NON

Grandi Prestazioni
PERSONAL COHPUIiF

WORXES 386SX/16

L, 1.530.000

1 Mb I3AM HAKD DISK - 40 MB - Scheda video VGA
600x600 • 2 seriali -

1 parallela •
1 game • 1 Drive 3 " K2

1 ,44 MB - Case Desk Top - Tastiera estesa - Monitor colore

640x480

64K Cache memory 1 Mb RAM HARD DISK 40 MB
Scheda video VGA 800x6(K)0 - 2 senali •

1 parallela -

1 game - 1 Drtvc 3" i/2 1,44 MB - Case Desk Top •

L. 2,630.000
Tastiera estesa - Monitor colore 640x480

L, 2.990,000

2 Mb RAM (espandibile a 16 MB) HARD DISK 60 MB
Seriale • Parallela - Video LCD VGA - Uscita video VGA
esterna - Uscita per bus esterno - Coprocessore e modem
fax interno opzionali - Peso con batteria 2,9 Kg TUm 1 PREZZI SONO IVA E TRASPORTO ESCLUSI.

PER CONFIGURAZIONI DIVERSE DA QUELLE PUBBLICATE CONTATTATE IL PUNTO VENDITA PIU VICINO

Sono inoltre disponibili

Telefax • Telefoni cellulari - Stampanti - Accessoristica varia

' Prodotti Genius

Gl.BIT. Computer

via A. Visconti, 78 - 22053 Lecco (CO)

tei. 0341/286241 - 282269- fax 0341/283128

OJICOMPtrTEX vukUasu 16>I8 Como Tei OaiSTiaST

Computer

.031/4213»!

Cercasi Rivenditon ed Agenti per zone libere

1 prezzi potranno subire variazioni senza alcun preavviso.

lUlTOFHESSIE vU Somi Z7 CninoBoiooiw lUII Td 02/4B601I6S
FATVTTK vu Taetomcnio. 6 OuunoUajnugorVAj Td OUI’306243
nCASO vuCombckno 131 UOira Tot 02/4122SSS

SYS INFOUtATIU VK Naoonilt 98>A Rv«olo diCou ISO) Tfl 0342/S371T7

MECASrr viaM DAir^.3 Srf>«nq|Mll Tel 0362/325037

2EAOURO vuA^ Uon> 2 Olslate Molgnia (COI Tel OSASOTTCe



Molti credono di essere incompatibili con il computer. 11 più delle volte invece quello che li mette in difficoltà è il software che

usano. Microsoft Works per Windowsèilsoftwarecherendeilcomputeraccessibileatuttiperché.oltreaessere utile, èanehe facile

da usare. <4 che COSA ti serve il computer?Con Microsoft Works per Windowsscrivi, calcoli,

archivi, disegni e soprattutto non fai fatica. Microsoft Works perWindows è un integrato

pensato per te prima che per il tuo computer. Per questo ha l’interfaccia grafica Windows

e ogni sua funzione è predisposta per essere usata da chiunque. Accendi il

computer e immediatamente hai quello che ti serve. Un programma per

scrivere, uno per farei conti e generare grafici, uno per archiviare e uno „ , .

Software per la gente, non per i computer.
per disegnare: tutte applicazioni professionali che lavorano bene insie-

me e singolarmente. Faci/e il programma, facile il prezzo. Works per Windows non ti mette in difficoltà al

momento dell’acquisto (la versione italiana costa solo 450.(X)0 lire, IVA esclusa), ma neanche dopo: l’assistenza tecnica è

a tua disposizione in ogni momento (il numero è 02/2690.1361). Per qualsiasi domanda Microsoft risponde allo 02/2690.1359.



NEWS

cedono. Naturalmente Casper è ancora mol-

to lontano da HAL 9000 (il computer di 2001
Odissea nello Spazio): ma è sicuramente il

primo passo nella direzione giusta. Il suo svi-

luppatore. Kai-Pu Lee, ha detto che ci vuole

ancora motto lavoro; gli utenti devono capire

come si parla ad un computer, e Casper de-

ve arricchire di molto il suo vocabolario so-

prattutto per evitare che accidentali disturbi

di sottofondo modifichino il risultato di un co-

mando.
Tuttavia John Sculley ha voluto puntualiz-

zare il fatto che si tratta di un'importante no-

vità. ci sono molti PC in grado di eseguire

comandi vocali tipo «APRIn, «MENU» o «SE-
LEZIONAii ma nessuno finora aveva presen-

tato una macchina in grado di interpretare un

discorso continuo. La Dragon System, leader

attuale nel campo, costruisce riconoscitori vo-

cali, ma questi sistemi rispondono solo ai co-

mandi (una parolà per volta) dati dalla voce di

uno 0 due utenti specifici e solo dopo un lun-

go periodo di addestramento. Sistemi simili

sono attualmente utilizzati in alcune scuole

per disabili e sono in grado di nconoscere cir-

ca 7000 comandi da una parola ciascuno.

L'annuncio della Apple va quindi messo
anche m relazione con la recente intenzione

di interessarsi al settore consumer, dove
prodotti specifici, ad esempio un forno a mi-

cro-onde, in grado di dialogare correntemen-

te con l'utente, troverebbero sicuro e imme-
diato interesse negli acquirenti.

Computer Associates:

prodotti per Mac e MS-DOS
La Computer Associates International Ine.

ha annunciato ta versione 2.0 di CA-Crioket

Graph per Macmotsh, uno dei più diffusi pac-

chetti di grafica che consente agli utenti del

settore commerciale, scientifico ed ingegne-

ristico di analizzare i dati e di creare output

grafici di alta qualità. CA-Cricket Graph 2.0

comprende centinaia di nuove funzioni per

creare diagrammi di eccezionale qualità per

presentazioni e pubblicazioni.

I miglioramenti piu importanti comprendo-
no nuove capacità di trattamento ed analisi

dei dati, un ambiente grafico più potente con
un completo set di strumenti e capacità di

layout professionali, maggiore controllo dei

colon e maggiore velocità.

CA-Cncket Graph, disponibile da aprile è

compatibile con il System 6.0.7 o superiore,

compreso il System 7. per il primo il pro-

gramma richiede 1 MB di RAM mentre per

il secondo ne richiede due.

II secondo prodotto annunciato da Compu-
ter Associates è CA-Cncket Oraw III, un pro-

gramma PostScript di grafica di nuova gene-

razione orientato all'oggetto per la produzio-

ne di grafici di alta qualità ed illustrazioni di

alto profilo in ambiente Macintosh
CÀ-Cncket Drawer III mette alla portata di

tutti un potenziale grafico di alto livello grazie

alla sua interfaccia utente intuitiva- un'ampia

palette di strumenti Bezier, conversioni di

oggetti in curva Bezier, finestra dei colori va-

riabili interattiva e flessibile, manipolazione

globale dei testi, nonché supporto per il Po-

stScript di Livello 1 e 2 CA-Cncket Drawer III

è dotato di cursori dinamici per selezionare e
modificare i colon e visualizza l'intera gamma
di possibilità per ciascun componente. Una
volta creato, un colore può essere applicato

a qualunque oggetto, segmento oltre a poter

eseguire una fusione di colon o sfumature

nel documento direttamente dalla finestra

colon.

CA-Cricket Drawer Ili comprende anche
un processore di testi con tutte le funzioni,

basato su ruler, che fornisce un completo
controllo su insenmento, elaborazione e de-

finizione del formato dei testi, compresi pas-

so di scrittura, interlinea, allineamenti e ta-

bulatori. I testi possono essere trasformati

proprio come qualunque altro oggetto stan-

dard e possono seguire una curva.

Infine Computer Associates annuncia la di-

sponibilità della versione italiana di CA-Super-
project 2.0 per MS-DOS. Si tratta di uno dei

piu affermati pacchetti per la pianificazione e

gestione dei progetti e si inserisce nella so-

luzione integrata per il project management
proposta da Computer Associates. Si affian-

ca infatti alle versioni per Miorosoft Windo-
ws e per Digital VAXWMS con te quali con-

sente un facile e rapido interscambio dei da-

ti. CA-Superpro|ect 2.0 in italiano è disponi-

bile a 1.250.000 lire + IVA.

Mathcad 3.0
Già dal giugno 1991 la versione di Ma-

thcad. il pacchetto software per il calcolo

tecnico, era supportato da Microsoft Windo-
ws e distribuito dalla società Channel al prez-

zo di 790.000 lire IVA esclusa, da Electronic

Handbooks e da una sene di caratteristiche

tecniche tra cui il calcolo simbolico. La nuova
versione, Mathcad 3.1, è un upgrade con
l'aggiunta di ulteriori nuove caratteristiche

compreso OLE Client, nuovi grafici con su-

perficie a colon e retini definibili dall'utente.

Oltre ai calcoli consueti, Mathcad gestisce

'àhche problemi complessi che vanno oltre le

.capacità espresse dai fogli elettronici e dif-

ficili da programmare in Fortran o in C.

Una delle novità piu interessanti è la «live

document interface» che permette di fare le

equazioni con i
simboli matematici reali, ma

anche di inserire testi e produrre grafici.

Vediamo ora le nuove caratteristiche della

versione 3.1. 1 manuali elettronici offrono ac-

cesso immediato a formule, costanti e dia-

grammi presenti in guide quali uHicks' Ma-
chine of Engineering Calculations» di

McGraw-Hill e «Treasury of Meihods and
Formulasi! proprio di Mathcad Ad esempio
possono essere immediatamente integrate

in un'analisi le densità dei solidi, le proprietà

dei liquidi, formule e frequenze di risonanza

Il supporto ai manuali elettronici offerto da
Mathcad su molte piattaforme rende mag-
giormente trasferibile l'applicazione in altri

ambienti hardware. Con la OLE Client qual-

siasi server, come Microsoft Word o Micro-

soft Excel, può inserire qualsiasi tipo di dati

all'interno di Mathcad e per attivare l'appli-

cazione basta fare un doppio click. Sono inol-

tre permessi nuovi grafici con superficie a

colon ed è possibile controllare la sorgente
luminosa e l'angolo di rotazione. Tra le altre

caratteristiche spiccano i retini definibili dal-
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Microsoft LAN Manager 2.1: dalle reti per lai’orare e basta, alle reti per lavorare insieme. Più facile da installaTe, più facile da

gestire, con OS/2 compreso nella confezione, Microsoft LAN Manager 2.1 si presenta subito come la miglior soluzione per chi

desidera una rete che faccia funzionare meglio le macchine, ma anche chi le usa. Oltre alla mera condivisione di risorse file e

stampanti, LAN Manager 2.1 ti propone un'elaborazione elient-server per lavorare davvero insieme. Lavorare

meglio, lavorare tjitti. Con LAN Manager!. 1 integri workstation Client diverse (DOS, Windows, OS/2, ma anche

Macintosh®), ti connetti con altre reti sfruttando il protocollo TCP/IP,

ti colleghi ai server della rete con PC remoti o laptop mediante linea

MANy^TR telefonica standard. LAN Manager 2.1 oggi, LAN Manager domani.

Conmitìviià globale, mteroperabllilà, gasilo™ multlsarver su pialla-
Software globale, soluzioni reali,

forme eterogenee (OS/2? UNIX,® VMS*) facile da controllare, architettura elient-server semplice da sviluppare e tuttala forza di

Windows dalla tua parte; con LAN Manager 2,1 hai subito una rete che funziona già come quelle future. Senza dimenticare

l'aQCÌStPrìZa tprnira r-haa cari rr^ra fa ira ramai rta,aarvotafr. Prtr r»aalri.ari JrataanaaJo 1» - a A-a /Arrara lAcn

desidera una ret

Mkmsoft
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l’utente e il testo a mappe binarie potenziate.

Mathcad sfrutta tutti i vantaggi offerti dal si-

stema operativo Microsoft Windows, tra cui

I 'idialog box», i »pull-down menu», la fun-

zione point-and-click tipica del mouse, il sup-

porto alla memoria estesa e le funzioni di

help sensibili al contesto. La funzione di cal-

colo simbolico opera automaticamente sele-

zionando funzioni simboliche dal menu di

Mathcad per semplificare formule, sviluppa-

re 0 scomporre polinomi, risolvere per una
varabile, ecc Sono disponibili, in opzione, i

Pacchetti Applicativi di Mathcad che permet-

tono di creare funzionalità diverse persona-

lizzate per discipline diverse. Infine la »Live

Document Interface». Questa tecnologia al-

tamente innovativa permette di lavorare con
Mathcad e con altri prodotti MathSoft come
se SI usasse carta e penna. Le funzioni e i

grafici vengono automaticamente ncalcolati

ad ogni cambiamento di un rapporto o di una
variabile.

Husky: un robusto PC
sul palmo della mano

Husltv Computers, produttore leader mon-
diale di computer palmari, ha lanciato Husky

Hunter 16/80, il primo computer robuso da
tenere sul palmo della mano il cui display

possiede le stesse caratteristiche di uno
schermo da PC (25 righe per 80 colonne).

Gli utilizzatori di calcolatori all'aria aperta,

che prediligono le caratteristiche tradizionali

dei portatili Husky, avranno ora a disposizio-

ne uno schermo LCD compatto, oltre alla po-

tenza di processon a 16 bit e al sistema ope-

rativo MS-DOS.
Lo schermo da 640x200 di Hunter 1 6/80 si

conforma allo standard grafico CGA. lo

schermo si caratterizza anche per la possi-

bilità di selezionare una doppia modalità di al-

tezza per aumentare il corpo del carattere e
per la retroilluminazione integrale, volta ad

assicurare buona visibilità anche in condizioni

difficili di illuminazione.

Husky 16/80 è stato concepito e realizzato

per chi lavora e opera m condizioni esterne

difficili ed infatti può resistere a condizioni

meteo proibitive. La tecnologia dei calcolatori

il ^^pputer gSs:’-’’"
mvENorron
^Rola^

386
M.B. 80386DX 40 Mhz

486
M.B. 80486DX 33 Mhz CACHE

4 Mb RAM - 120 Mb HD 8 Mb RAM - 120 Mb HD
1 FDD 1, 44 Mb 1 FDD 1, 44 Mb

2 SER. 1 PAR. 1 GAME 2 SER. 1 PAR. 1 GAME
UVGA 512 Kb 1024x768 UVGA 1Mb 1024x768

MONITOR 14" C. 1024x768 MONITOR 14" C. 1024x768
TASTIERA AT ESTESA TASTIERA AT ESTESA
CABINET MINITOWER CABINET MINITOWER
MOUSE SERIALE MOUSE SERIALE

DOS 5.0 ITALIANO DOS 5.0 ITALIANO

£. 2.980.000 £. 3.980.0001
PREZZI IVA COMPRESA

GARANZIA 12 MESI. SPEDIZIONI IN TUnA ITALIA.

PER ALTRE CONFIGURAZIONI, RICHIEDERE PREVENTIVO.

MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992



W»-

fW

Cara Microsoft, ci piacerebbe poter usare il loorà

processor oltre che per le lettere anche

Stiamo esagerando?

Cara Microsoft, sarebbe molto comodo poter vedere

il contenuto di un file prima di aprirlo.

IL NUOVO MICROSOFT WORD 2 PER WINDOWS
RISPONDE A CHI SCRIVE.

Perché tra il nuovo Microsoft Word 2 per Windcnvs e chi scrive la corrispondenza è perfetta ? Perché Word 2 per Windows è stato

creato a quattro mani con gli utilizzatori grazie a migliaia di intcA'iste.coUtxjui di gruppo, test di usabilità. Il risultato è un progranima

per scrivere creato a immaginee somiglianza di chi lo usa. Anche di chi, prima, non ha rrtaiasatoun’applicazioiiead interfaccia grafica.

Non si tratta di mi semplice aggiornamento. Non aspettarti una semplice versione riveduta ecorretta di Microsoft Word per Windows,

il bestseller da un milione di copie che ha ricevuto i riconoscimenti di tutto il mondo informatico. Word 2 è una nuova applicazione per

il mondo Windows che supera ogni precedente. Ma quali sono le novità? Barn

personalizzabile con accesso diretto ai comandi più usati. Drag & Drop per spostare r

parti di testo. Gestione di lettere pvrsonalizzate ain generatore automatiai di baste.

Modalità grafica per b gestione delle ailonne di testo. Editor grafia) di equazioni.

Strumenti grafici per realizzare disegni e tabelle senza ascire dal programma. Effetti

.^peciali sui caratteri. Il protocollo OLE per aggiomarecon unclic i dati condivisi con altri applicativi per Windows. E molto

altro ancora. Microsoft n'spomlc. Per avere tutte le informazioni su Word 2 per Windows, Microsoft è a tua disposizione allo

02/26W.13.')9. Anche dopo l'acquisto avrai tutto ciò che ti serve; il nostro servizio as-sistenza risponde puntualmente allo 02/2690.1.131.

Miemsoit9



ATARI PCfolio:
L'UFFICIO IN TASCA!

L'incredibile computer tascabile che supera i limiti dei databank tradizionali

per darti la vera compatibilità MS-DOS!

Leggi e

• MEMORIA INTERNA; ben i28 K espandibili a 640 K! • DISPLAY: 8 righe >; 40

caraReri ad aita leggibilità m ogni condizione di luce • AGENDA: spazio per 4.000

numeri telefonici o 2.500 indinzzi • INTERFACCIA TELEFONICA; per comporre

automaticamente un numero memorizzato nell'Agenda senza bisogno di digitarlo sul vostro

telefono portatile GESTIONE APPUNTAMENTI; con allarmi programmabili e npebbili

• CALCOLATRICE; con funzioni complete e l'utilissimo ncalcolo automatico

• VIDEOSCRITTURA; il pomo tascabile che vi dà la possibilità di scrivere lettere, relazioni

e articoli quando viaggiate. Con un vero wordprocessor e tastiera QWERTY italiana

• FOGLIO El^TTRONICO: per la poma volta la potenza e la flessibilità dei fogli elettronici m

un ambente databank, Compatibile LOTUS 1-2-3! • SISTEMA OPERATIVO: MSDOS
compatibile (processore 8X881, con possibilità di scambiare dati e programmi con i

PC da tavolo! • AMPIA GAMMA DI PERIFERICHE E ACCESSORI: Memory Cards

da 32-64-128 K, moduli di espansione da 256 K, interfaccia seriale, interfaccia

parallela, drive per Memory Cards, modem opzionale e una libreria di programmi in

conbnuo arnccliimento» DIMENSIONI: 20 x IO k 3 cm • PESO: solo 450 grammi!

• ALIMENTAZIONE; 3 comode pile sblo, reperibili ovunque

E il PCfolio
lo trovi qui:

L 'ATARl PC folio
É IL REGALO IDEALE PER MANAGER, PROFESSIONISTI, ARCHITETTI,

AVVOCATI, MEDICI, GIORNALISTI, INSEGNANTI, STUDENTI ...

E il PCfolio
lo trovi qui:

ATARI ITALIA S.p.A ViaV Bellni.21-20095Cus3noMilan<io(Ml|Tel.02/61.34.141-Fax02/61.94 048-Persapemedioiu FILODiREnoPCFOUO-Tel 02/61.96.462
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Husky viene utilizzata in una vasta gamma di

applicazioni integrate per l'utilizzo in esterni,

fornendo soluzioni di elaborazione fuori dal-

l'ufflcio per una serie di mercati verticali quali

vendite e marketing, enti locali, agricoltura e
foreste, aziende erogatrici di acqua ed elet-

tricità. assistenza tecnica e forze annate.

La gamma di prodotti Husky comprende
Husky Hunter 2. Husky Wolf, Husky Hunter

16. Husky FS/2 e Husky Hunter 16/80.

Hitachi sponsor

di Lotus in Formula Uno
Hitachi Ltd, uno dei maggiori produttori

mondiali di apparecchi elettrici ed elettronici,

sponsorizza la Lotus nella stagione 1992 di

Formula Uno. La prima monoposto Lotus
con la scritta Hitachi è l’attuale Lotus 102D
che monta un motore Ford V8, ed ha debut-

tato il 1 marzo nel Gran Premio di Kyalami in

Sudafrica, gara di apertura della stagione.

Hitachi Ltd, che nel 1991 ha venduto su

scala internazionale per 64.900 milioni di dol-

lari, ritiene che la Formula uno sia il veicolo

pubblicitario più adatto per promuovere il

proprio nome in Europa. Dal 1958, anno di

fondazione della squadra, la Lotus ha vinto

79 gran premi di Formula Uno, si è aggiudi-

cata sette volte il campionato costruttori e
per sei volte i suoi piloti hanno vinto il mon-
diale piloti.

La squadra Lotus, sotto la nuova direzione

di Peter Collins, inizia la stagione 1992 con
molte ambizioni. Il compito di farsi luce fra i

bolidi della Formula Uno sarà affidato alla

nuova monoposto Lotus 107 che monta il

nuovo motore Ford HB V8 e che dovrebbe
fare il suo debutto nel Gran Premio di Spa-

gna. Le due vetture Lotus saranno guidate

dal ventisettenne inglese Johnny Herbert e
dal ventitreenne finlandese Mika Hakkinen.

ambedue al secondo anno presso la squadra

Lotus,

La giapponese Hitachi e stata fondata 80
anni fa ed è uno dei grandi produttori mon-
diali di sistemi informatici, elettronici ed in-

dustriali. prodotti per il grande pubblico, ecc.

Attualmente Hitachi Ltd. dà lavoro a 309,757
persone su scala intemazionale.

Microsoft sponsor

del MIT Media Technology Group
Microsoft e il MIT (Massachusetts Insti-

tute of Technologyl hanno annunciato di

aver siglato un accordo per la sovvenzione
del Media Technology Found al MIT.

Il risultato di questo accordo è l'entrata di

Microsoft nel gruppo dei ventisei sponsor
del MIT Media Technology Group.

Il MIT Media Laboratory, fondato 6 an-

ni fa, è un centro di ricerca di fama mon-
diale.

Obiettivo del centro è quello di inventare

ed utilizzare in modo creativo nuovi media
per II progresso individuale e collettivo, a

prescindere dai vincoli imposti dall’attuale

tecnologia multimediale.

La ricerca svolta da) Laboratory copre
un’ampia gamma di attività, divise in quat-

tro aree principali: elaborazione dei segnali,

tecnologia dei media, interfaccia uomo-mac-
china e applicazioni della tecnologia dei me-
dia.

La sovvenzione di Microsoft sarà utilizza-

ta per fornire supporto ai programmi del La-

boratory, che comprendono corsi di specia-

lizzazione. contnbuti agli studenti, stipendi

per il corpo docente, spese di ricerca e ac-

quisto di attrezzature.

Il MIT Media Laboratory. situato a Cam-
bridge. Massachusetts, è un centro di ricer-

ca in CUI più di 200 ricercatori, divisi in una
dozzina di gruppi, si occupano di oltre 60
progetti con oltre 70 sponsor.

C.D.M.P. Computer Shop
DI BIANCHI CLAUDIO
VIAAMANTEA, 51/53

95129 CATANIA
TEL. 095/71 5.91 .47 • FAX 095/71 5.91 .59

• Server di rete

• Workstation Novell’’’'^

• Modem Datatronics’’’’''’

• Scanner b/n e colori

• Coprocessori NT™

•80286 16 MHz
•80386 SX 16/25 MHz
• 80386 33/40 MHz
• 80486 33/50 MHz
• Notebook 286 386SX 386, «w

Rivenditore autorizzato Catania

* PC *

* Master*

DAI MIGLIORI
RIVENDITORI LA
NUOVA LINEA DI

PERSONAL COMPUTER
EACCES««“
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NUOVI ATARI 386SX
PREZZI MAI VISTI!

Atari ti offre oggi on'intredibile opportonilò: quello di entrare nel mondo fantastico dei 386 Intel o sole Ut. 1 .690.000

monitor monocromatico, mouse, MS DOS™ e WINDOWS™ in italiano intlusil È un prezzo che porlo do solo e se guordi speci-

fiche e dotazione dello macchino, riconosceroi agevolmente che ATARI oggi li offre un offore veramente d'oro. Mn, attenzione,

offretloti 0 correre do! nostri SPECIALISTI 386 ATARI, perché questo sensazionale offerto volo solo fino al 30.4.1992!

SPECIFICHE

DELL'ATARI ABC386SX
Architeltura di sistema

CPU Intel 80386SX operante

0 20 MHz, bus interno e di

indirizzamento a 32 bit.

Copocità di memoria

1 Megabyte standard

espandibile fino a 8

Megabyte su schedo madre.

BIOS

Phoenix BIOS

Bus di esponsione

Due slot a 8 bit

Quattro slot a ìó bit

Video

Super VGA 800x600
Memorio di mossa

Hard disk do 40 Mbyte, 17

ms (tempo di accesso medio)

Floppy drive da 3.5" con

copocità 1 ,44 Mbyte

Slot per drive

Uno da 3.5" (per floppy

disk drive)

Tre da 5.25" (per oltre

espansioni)

Tostiero

Esteso a 101 tosti, stile AT

Mouse
In dotazione.

Porte standord

Parallela

2 Seriali

Gome/Joystick

Software di sistemo

MS DOS 5.0 in ifaliono

Windows 3.0 in itoliono

ELENCO SPECIAUSTI 386 ATARI:

PCAAONTE • TALM40 COMPUTEliS Pi022a Cordueo 13 ISIOO ALES

SANDRIATtl 0131/44.U26'RECO«DSh4CG9llmF Aigemo 3

14100 ASTITgl 0141/34240 • ROSSI COMPUTER Cor» N<izo 42

I2100CUNEOT«I 017) 6031.43»AIEX COMPORR sa Cono Fnw

oc 333/4 10142 TORINO Tel 01 1/4033S29 • AMERICAN S GAMES
AND SYSTEMS Vio Socchi 26/8 TORINO Tel 011/54 89 20
• MAGIIOLA Via Porpore 1 101 55 TORINO Tel 011/26 39 11

• PLAY GAME SHOP Vio Carlo Altwrlo 39/A 10123 TORINO
Tel. 011/8127567 • TV MIRAFIORI SRL Cario Unione Sovieirco 381

10135 TORINO Tel. 011/616190 • SOFTELdi GAVEUO Vio PeumetK.

25 10149 TORINO Tel 011/747647

LOMBARDIA • TINTORI Wo BrosOo I 24100 BERGAMO
Tel. 035/24 B6.23 • FUMAGALLI COMPUTER Vio Coiroli 48 22053

LECCO fCO) Tel. 0341/36.33.41 • LlKXt Va Adrge 6 20135 MILA-

NO Tel 02/54 68 342 • STUEK) NUOVE FORME Vio Moncm^li 1

9

20131 MILANO Td 02/26, U3a.33*HAPPYCOMPl)IER Va Ucceti

2/A 46029 SUZZALA (MN| Tel 0376/52 24 43

TRIVENrO • FERRARIN Vio De Moiiori 10 37045 lEGNAGO fVR)

Tel 0442/20741 • COmPUMANIA Vio Leoni 32 PADOVA
Tel 049/66 34i2*COMPUTE(POINT Va Rome 63 35126 PADOVA
Tel 049/66.55 46 • GUERRA COMPUTER Va C Boitiiti 53 30027

SAN DONA DI PIAVE (VE) Tel 042
1
/52822 • ZUCCATO Coru Palo-

da 78 36100 VICENZA Tel 0444/54 65 66 • G M di MORETTO G
VaMihie^ 3 45019 TAGIO DI PO |Rq Tel 0426/660153

EMILIA ROMAGNA • OCA INFORMATICA Pauo do Vertozzsno 6
40131 BOLOGNA Tel 051/63 44 115 • ORSA MAGGIORE
Posto MoMolii 20 41100 MODENA Tel 059 21 12,00 • TRIA ELET-

TRONICA Via Zucconi 28/A 43100 PARMA Tel 0521/77 15.87 SAN
MARINO INFORMATICA Via 3 Seliembre 1 13 47031 DOGANA S

MARINO Tel 0549/90 8760

TOSCANA • EUROSOFT Vio dei Romiti ID/R 50134 FIRENZE

Tel 055/47 40 18 • TELEINFORMATICA TOSCANA Va Bronimo 36

50132 FSENZETel 055/71 48.84 • A COMPUTER Vale Celomi» 216

55043 UDO DI CAMAORE |LU| Tei 0584/61 82 00 • FINIRÀ 2 Va
Con^i 19 57100 LIVORNO Td 0586/B8.87 64 • COMPUIER SHOP

CENTER Piazza Cuitotone 143 55100 IUCCA Tel. 0583/95.32 69 •

VIOEOFUTURO PRATO Viale Monlegroppo 15 50047 PRATO (Fl|

Tel. 0574/59 37.93

LAZIO • GilS COMPUTER Via Umbra 14-14/A 0401 1 APRIUA |IT|

Tei 06/92 75 2 1 2 • ELPRO SAS Va Corrodo dd Greco 6345 0012

1

OSTIA UDO (RM] Tel 06/56 14 887 • PCC COMPUTER HOuSE
VaCs>4iM 283/A 00176 ROMA Td 06/21 47260ro • COuPU
TER SERVICE POR USERS SAS Va Mochievelli 68 00I8S tOAAA

Id. 06/4450178

MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO • GOLD SERVICE SRL Va Roma 71

06083 BASTIA UMBRIA [PG| Tel 075/B0 04 309 • PASSI HIFl Ve Tre-v

lo Nunzi 72/74 63023 FERMO |AP| Tel 0734/62 36 1 7 . STEFANO

NICOLA Vio 5 Colerino do Siena 38 66054 VASTO [CHI

Tel. 0873/36.51 80

CAMPANIA E CALABRIA • SOS INFORMATICA Pazzo Duomo 3/4

88100 CATANZARO Td 0961/74,7467 MPE INFORMATICA. Va
Bi>a46/b».eOI26NAPOUTd 061/62 75 01

PUGLIA • CENTRO ATARI RVF Vio Covour 196 70124 BARI

Td. 080/52 47 636

SiaUA • COMPUTER HOUSE MESSINESE Vo dd Verpro 58 98100

MESSINA Td. 090 71 .92 54

... E se nella tua zona non trovi uno specialista 38ó ATARI chiamaci allo 02/6196462

e ti segnaleremo il nominativo del RIVENDITORE ATARI a te più vicino.

ATARI ITALIA S.p.A- Vio V. Bellini, 21 - 20095 Cusono Milonino (MI) Tei. 02/61.34.M! - Fox 02/61 .94.048



NEWS

Zenith: nuovi desktop,

notebook e monitor
Zenith Date Systems, la società di microm-

formatica del Gruppo Bull, che ha creato il

mercato dei notebook basati sul nuovo pro-

cessore i386sl, annuncia prezzo e disponibi-

lità immediata, m Italia, del notebook Ma-
sters PORI 386 SLe.

Le caratteristiche che innalazano il livello

delle prestazioni nel settore notebook com-
puting grazie a questo nuovo prodotto sono
tante: nuova CPU Intel i386 SL a 25 MHz,
che assicura il 25% in più di velocità rispetto

a qualsiasi notebook basato sul processore

i386SX, disco rigido urest aware» da 85 MB.
progettato in collaborazione con Conner Pe-

ripherals. porta parallela di nuova concezione
che aumenta di 4 volte le prestazioni degli

adattatori di rete e delle altre periferiche che

ad essa si collegano.

Il notebook adotta il sistema «Premier
System Management» per ottimizzare la ge-

stione dell'energia, una alternativa alla tradi-

zionale configurazione acceso/spento, la mo-
dalità iirest-resume» che permette di avere

accesso ai dati e alle applicazioni in modo
istantaneo. Grazie a questo sistema il note-

book può operare fino ad otto ore con te pro-

prie batterie in condizioni di «rest résumé».
Sono State introdotte alcune innovazioni per

la gestione dell'energia, il modo «riposo»

consente di riprendere il lavoro interrotto an-

che dopo settimane di non utilizzo e sosti-

tuisce il tasto on/off, la posizione «attesa»

(stand-by) risparmia energia permettendo di

riaccedere al documento semplicemente
premendo un tasto o muovendo il mouse; il

sistema «panie save» che permette di sal-

vare il lavoro m corso anche se le baitene
principali del notebook si esauriscono.

Il nuovo MastersPORT 386 SLe ha una ca-

che memory di 64 k, schermo VGA, tastiera

standard, memoria da 2 MB e peso di 3.t kg,

Il prezzo è di 5.990 000 + IVÀ, il prezzo del

modello 386 SL (già sul mercato, processore
i386 SI a 20 MHz) scende a 5.090.000 lire +
IVA.

Zenith ha anche annunciato un nuovo mo-
dello di Notebook MastersPORT 386 SX con
85 MB di disco fisso accesso a 16 ms, di-

sponibile al prezzo di 4.690.000 lire + IVA
Sempre da Zenith arrivano due nuovi de-

sktop, lo Z-320SX con processore i386SX a

20 MHz e lo Z-316SX con lo stesso proces-

sore a 16 MHz.
L'architettura interna dei due nuovi prodot-

ti è a 32 bit, supporta OS/2 2.0 e Windows
N/T e le applicazioni in ambiente Unix che
non richiedono un utilizzo intensivo del pro-

cessore

Disponibile con 2 MB di RAM standard e

in due configurazioni con HD da 40 e 80 MB.
lo Z-320SX può aumentare questa capacità

grazie alla disponibilità per un alloggiamento

interno di un ulteriore disco fisso.

Lo Z-31 6SX è un PC con 1 MB di memoria
RAM e 40 MB di Hard Disk, come il fratello

maggiore ha cinque slot di espansione inter-

Entrambi i modelli hanno una scheda video

veloce VGA a 16 bit e con i chip di memoria
RAM video opzionali l'utente può utilizzare

anche la modalità super VGA. Lo Z-320SX è

disponibile a partire da L. 2.590.000 -•- IVA

mentre lo Z-316SX sarà disponibile a partire

da L. 1.890.000 -f IVA.

Sono state presentale le evoluzioni dello

Z-386SX/20 che prevedono 64k di memoria
cache anziché 32k, un quinto slot di espan-

sione e la grafica super VGA come standard,

è anche disponibile un modello con HD da

200 MB. Zenith ha poi annunciato il supporto

Super VGA per la LANstaiion Z-LS/20 basata

Sul 386SX a 20 MHz.l prezzi degli upgrade

sono rispettivamente di 2.990.000 lire e

1 .790.000 lire -i- IVA. Il modello da 200 MB
dello Z-386SX/20 è disponibile ad un prezzo

di listino di 4.290.000 + IVA. Completano il

quadro delle evoluzioni di prodotti esistenti i

nuovi monitor ZCM-1393 e HMM-413, En-

trambi con monitor da 14" e a grafica VGA,
a colon il primo e monocromatico il secondo,
sono proposti rispettivamente a L. 750.000
+ IVA e L. 350.000 + IVA.

* PC *

^Uaster^

DAI MIGLIORI
RIVENOrrORI LA
NUOVA LINEA DI

PERSONAL COMPUTER
E ACCESSORI

• Server di rete

• Workstation Novell™

• Modem Datatronics™

• Scanner b/n e colori

• Coprocessori UT™

• 80286 16 MHz
• 80386 SX 16/25 MHz
• 80386 33/40 MHz
• 80486 33/50 MHz
• Notebook 286 386SX 386/33

Rivenditore autorizzato Cagliari

MICRO & DRIVE SRL
VIA LOGUDORO, 2

09100 CAGLIARI
TEL. 070/65.32.27- FAX 070/65.32.27

B.B.S. 070/66.89.97
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NEWS

IBM/Hewlett Packard:

accordo per le fibre ottiche

HP e IBM hanno siglato un'alleanza stra-

tegica per sviluppare e produrre una nuova

famiglia di componenti a fibre ottiche che
consentano la comunicazione dati a costi piu

bassi e velocità più elevate di quelle attual-

mente possibili I nuovi componenti saranno

venduti anche a altri produttori di computer

e unità periferiche (mercato OEM, Originai

Equipment Manufacturing)

Le due società inizieranno quest’anno a

commercializzare separatamente i nuovi

componenti IBM awiera per prima la pro-

duzione di schede per collegamenti ottici a

alta velocità. HP e IBM, secondo i termini

dell'accordo, svilupperanno insieme soluzioni

avanzate di collegamenti in fibra ottica per i

prodotti futuri.

I nuovi componenti offriranno un sostan-

ziale miglioramento del rapporto prezzo/pre-

stazioni, grazie alfadattamento della tecnolo-

gia CD laser a alta velocita e atta densità del-

la IBM, basata sugli stessi laser dei normali

lettor di compact disc Secondo le stime del-

la Hewlett Packard, il mercato per i compo-
nenti a fibre ottiche dovrebbe crescere, m
valore da pochi milioni di dollari nel t992 a

oltre 200 milioni di dollari 1240 miliardi di lire)

nel 1997, Tra le possibili applicazioni dei col-

legamenti a alta velocità a banda larga me-
diante fibre ottiche vi sono lo scambio, m
tempo reale, nsU'ambito di uno stesso ospe-

dale, di immagini ottenute mediante la riso-

nanza magnetica nucleare, la visualizzazione

delle più complesse mappe meteorologiche

mentre vengono generate da supercompu-

ter, il trasferimento di immagini dettagliate

(foto 0 video digitali) nell’ambito della stessa

organizzazione.

La Communications Component Division

HP e l’Application Business System OEM
Group offriranno separatamente le schede a

produttori di computer e unità penfenche in

tutto il mondo Forniranno anche un ampio
supporto applicativo

Cray Research

e Digital Equipment:

accordo commerciale
Con un comunicato congiunto, la Cray Re-

search e la Digital Equipment Corporation

(DECI hanno annunciato un accordo che con-

ferisce a Digital i diritti di promozione, ven-
dita e distribuzione a livello mondiale dei su-

percomputer Cray Y-MP EL.

L’accordo 6 già operativo e la vendita di

sistemi Cray da parte della Digital avra im-

mediatamente inizio Digital annuncia che i

Whot HEWLETT
rnLTM PACKAno

•InkJ et (garanzia 3 anni)

DewJetSOO
. , . /Ut. 780.000

Stampante gettodi inchiostro, 300 dpi. 3 ppm .
A4

DE9tJET500c /Lit.1.190.000

Stampaniegettodiinchio$troacolori,300dpl,3ppm,A4

•Laser

OKI
•Stampanti 2 4 AGHI

ML380(aOcoi.,180cps) /Ut- 474,000

ML391 (I36col.,270cps) /Ut. 1.014.000

ML393(i36col.,4i4cps) /Lit. 1 .S50.000

NEC Slampunli & Monitor

•Stampanti 2 4 AGHI

LaserJetIIPplus. ... /li.1,250.000

StampameLaser,300dpi,4ppm, 0.5 Mb. RAM, A4

LaserJetIIIP
.

.
. /Lit-1. 780.000

SlampameL3ser.300/600dpiRET,4ppm.lMb.RAM.A4

LaserJetIII ... . /Lit.2.590.000

Stampante Laser, 300/600dpi RET, Bppm, 1 Mb. RAM, A4

•Bundle PostScript

m LaserJetIIPplusPS

Stampante Laser, 300 dpi,

processore a 16 MHz., 4 ppm, 2.5

Mb. RAM. PostScript V.51 ,9Q (35

fonlsresidenti).A4/lener/legal

P20{80col.,216cps) /Lit, 485-000

P30(l36col-,2i6cps) /Lit. 645-000

P60(80col..300cps) /Ut, 785.000

P70(i36cot..300cps) /Lil.985.000

P90(l36coi.,4Mcps, colora) /Ut. 1 .560.000

• Monitors Multisync

3FG(15’. 1024x768inter.) /Ut. 880.000

4Rj(15*, 1024*768nointer.) /Lit. 1 .360.000

5FG(17M280«l024riointef
i

/Lit. 2.1 50.000

6FG(2iM280*l024noimer.) /Li1. 3.960.000

Aficfosoft

WiNOOWS 3.1 IN ITAUANO

I /UL225.000

INFORMATICA ITALIA
00152 Roma - Via Francesco Catel. 48 se. D

« Telef, (06) 53.85,20 - 53,87,85 A Fax (06) 53.87,85

prezzi di tali Sistemi partiranno da un livello

inferiore ai 350.000 dollari

Il Cray Y-MP EL è un supercomputer raf-

freddato ad aria pienamente compatibile con

l’intera linea di prodotti Cray e si integra con
facilità nell’ambiente di elaborazione distri-

buito aperto dalle Digital In base ai termini

dell’accordo Digital venderà i sistemi della

Cray Research insieme si propri prodotti per

Il calcolo tecnico-scientifico ad alte prestazio-

ni I sistemi VAX vettoriali e la linea DECmpp
di sistemi a parallelismo massiccio

Questo accordo estende m modo sostan-

ziale le potenzialità di promozione e distribu-

zione di questo prodotto attraverso i solidi

canali commerciali Digital a livello mondiale

La strategia di supercomputmg in rete

della Cray pone l’accento sulla compatibilita

'<open System» con i principali fornitori d'

hardware e software neH’ambito delle attuai'

reti distribuite. Tra le altre cose questo ac-

cordo implica che gli utenti di piattaforme

Digital collegati a sistemi Cray possono ac-

cedere ad ulteriori 1000 applicazioni softwa-

re disponibili SUI Cray Y-MP EL e sull’intera

linea di prodotti Cray Secondo i termini del-

l’accordo la Digital ritiene di poter vender al-

meno la metà dei sistemi Cray Y-MP EL che
originariamente la Cray prevedeva di vende-
re nel corso del 1992. L’accordo siglato non
modifica le stime Cray di più di 100 sistemi

Y-MP EL venduti nel corso di quest’anno,

Cray Research ha annunciato il prodotto nel-

l'ottobre 1991 e ad oggi ha ricevuto circa 50
ordini m lutto il mondo.

EPSON «Stmipanti 2 4 aghi e S C / P 2

LQ-570(80col.,2l0cps) /Ut. 651 .000

LQ-1070(i36coi„2iOcps) /Lit. 837,000

LQ-870(80col.,275cps,l/scal.) /Lit. 592.000

LQ-1170(l36col.,275cps,f/scal.)
,
./Lit. 1 .078,000

asr Compuler

•Notebook

Be:386st/25 -veSlHOeo).. ./Lit.3.510.000

Bsi 3869(/25 -v83(HD80) ..../Lit.3.960.000

Notebook80386sx,25MHz,4Mb.Ram,FDD3.5V1. 44, HO
60/80 Mb. LCD VQA32tonigngio. MS-DOS. batteria/rele

• Notebook Colore

Bs;386sk/2 5c-v63(HD60) .../Lit. 4,490.000

Bq:386sk/25c-v83(HD80) ../LÌL4.790.000

Nolebook803865X,25MHz,4Mb-Ram,FDD3.5V1.44.H0

60/80Mb.,LCDVGAColore,MS-DOS5.0,balteria/rete

• DeskT op ( Bundle Microsoi-t)

Bravo386s</25-v8 3 /U.2.400,000
DeskTop80386sx,25MHz,2Mb.Ram,FDD3.5VI.44,HD8C

Mb.monitori A'S-VCAColore,MS-DOS,Microsoftmouse,

MicrosoftWindowsS.Oil.

X Prezzi già scontati, esclusi di I.V.A. 19%
X Garanzia ufficiale delle Case Madri

X Spedizioni c/assegno in tutta Italia

X Disponibile l’intera gamma dei prodotti

X I marchi riportati sono registrati dal

legittimi proprietari
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Ecco tutto l'hardware:

che serve per
.mettere in rete 2 Pc

N aluralmente il cavo da solo non

basta; ci vuole anche U_NET99,

il software che permette di col-

legare in rete due otre PCMS-tX)S utilizzando

le porte seriali standard. Non ci sono nuovi

comandi da apprendere, nuovi manuali tec-

nici da digerire, nuove (e strane) maniere di

fare le solite cose, nuovo hardware o softwa-

re applicativo da comprare. Ogni comando
DOS e presumibilmente ogni programma che

abbiate mai usato funzionerà esattamente

come prima di installare u_net99.

“Sienl'aliro sul mercato offreprestaziO’

ni confrontabili ad un prezzo così mode-
sto”. Lo ha scritto il prestigioso PC Mugazi-

ne. In effetti, a 149.000 lire (compreso il ca-

vo e l'iVA). il costo di u_NET99 si giustifica già solo per condivi-

dere una stampante tra due computer. Ma giudicate voi le ca-

ratteristiche tecniche;

• Supporta due o tre pc/xt/at/386 o compatibili via porta se-

riale rs232, che tutti i PC già posseggono in standard:

• Massima velocità di trasferimento pari a 1 15.200 bit/.se-

condo. qualcosa più di 14.000 byte/secondo:

• Ognuno dei computer può accedere alle risorse hardware

e software degli altri tramite i normali comandi del Dos,

UNET99

RETE LOCALE
PER COMPUTER MS-DOS

IBM E COMMTIBIU

quali COPY e dir. come se si trattasse di

risorse locali;

• Stampa su stampanti locali e remote;

• Usa solamente I4K di ram ed è total-

mente trasparente per l'utente e per il

software applicativo.

11 concetto è veramente molto semplice;

se ad esempio prima avevate 3 drive e una

stampante su un PC e solo 2 drive sull'altro,

con u_net99 entrambi "vedranno" 5 ifn ve e

la stampante. Aggiungete a tutto ciò rotlimo

manuale in Italiano e un servizio di hot line

telefonica a vostra disposizione.

La nuova versione di u_nf.t99. oltre ad a-

vere qualche utility in più rispetto alla prece-

dente, rende la rete perfettamente compatibile con Windows
3.0 e riconosce i'MS-Dos 5. Il prezzo rimane invariato (L.

149.000): l'aggiomamento dalla versione 2.3j alla 2.3n costa

38.(X10 lire (comprende u_net99 Compunioii ! ) e deve essere ri-

chiesto all'edilore (Ultimobyte. tei. 02/65,97.693).

E da oggi, fino ad esaurimento scorte, Sidefiler è in o-

maggio: un pratico contenitore per dischetti da attaccare al mo-
nitor. Affrettatevi, per non perdere questa opportunità compi-
late oggi stesso il tagliando e rispeditelo al nostro indirizzo op-

pure telefonateci al numero 02/65.55.306

•5'.

IN OMAGGIO
SIDEFILER,

IL PRATICO

CONTENITORE
PER DISCHEni

MICROSTAR Via .Aldo Manuzio, 15 • 20124 MILANO

inviatemi con urgenza la rete locale u_net99 al prezzo
*

di L. 149.000, comprensivo di software, manuale in Ita-

liano e cavo di 10 metri. Resta inteso che riceverò in

omaggio S/deWer. Formalo dischetti; 3' 5'

assegno non trasferibile allegalo

vagliaposlale(ricevuiaototocopiaallogata) %
contrassegno postale [aggiungere L 6.000 per contributo spese)

conlrassegrra cornere (spedizione In porto assegnato)



NEWS

Novità Clipper
di Gabriele Ramami

Una serie di annunci da parte della Nsn-
tucltei, hanno caratterizzato questi primi me-
si del 1992: i programmatori in linguaggio

Clipper potranno a breve usufruire di nuovi

strumenti di sviluppo secondo le linee guida

giS annunciate dal Presidente e CEO della

Nantuciret, Larry Heimendinger, nell'intervi-

sta esclusiva rilasciata alla nostra nvista e
pubblicata nel numero 111.

Le novità annunciate contemplano sia l'at-

tuale versione del Clipper sia gli sviluppi fu-

turi che prevedono una versione compieta-

mente object-onented del più famoso com-
pilatore per sviluppare sistemi di gestione di

basi di dati su Personal Computer.
Ma andiamo con ordine e cominciamo

dalla nuova versione dei famosi Naniucket
Toois, una delle più note librerie di funzioni

per espandere le possibilità del linguaggio

Clipper; in questa nuova release, specifica

per il Clipper 5.01, troviamo 17 categorie di

funzioni che spaziano dalla gestione della re-

te locale alla gestione avanzata delle schede
grafiche EGA e VGA. dalla gestione della

porta seriale alla manipolazione delle strin-

ghe.

S) tratta di una sene di tool preziosissimi

per chi sviluppa professionalmente m am-
biente Clipper pennettendo di avere in un'u-

nica libreria tutti gli strumenti necessari alla

creazione di applicativi complessi senza la

necessità di doversi ricreare ogni volta fun-

zioni specifiche per la nsoluzione di un dato
problema.

Novità sono state annunciate anche nel

settore degli accessori del linguaggio; final-

mente gli utenti registrati che hanno inviato

la cartolina inclusa nel pacchetto del Clipper

potranno ricevere a breve il driver per file

NDX compatibili con il dBase III Inoltre, per

chi ha applicativi sviluppati in dBase IV e
vuole portarli m ambiente Clipper, la Naniu-

cket ha acquistato i dirmi mondiali per la di-

stribuzione di un applicativo Clipper che tra-

duce un .PRG scritto m dBase IV in codice
Clipper.

Sempre per quanto riguarda il collega-

mento ed interfacciamento con altn prodotti

per la gestione di basi di dati, ta Nantucket

sta intensificando lo sviluppo di RDD (Repla-

ceable Database Dnvers); si tratta di una
delle più importanti novità introdotte con la

versione 5 di questo linguaggio' ogni pro-

grammatore ha la possibilità di creare un dri-

ver per database specializzato per un dato

formato che coesiste e lavora con i comandi
standard del Clipper per quanto riguarda

l'accesso e la gestione dei dati <lo stesso ac-

cesso a file DBF è stato implementato tra-

mite un RODI
La strategia di sviluppo degli ROO da par-

te della Nantucket è stata divisa in due linee

guida da una parte vengono sviluppati RDD
per database orientati al record e dall'altra

per RDD orientati all'insieme.

Vediamo brevemente cosa significa que-
sta distinzione; nella tradizionale modalità

operativa il Clipper (come anche Paradox o
Btrieve) opera su dati organizzati per record

e le operazioni vengono effettuate su una di

queste unità elementari alla volta, mentre se
consideriamo un front-end SQL vediamo co-

me questo open su insiemi organizzati di da-

ti per ognuna delle sue operazioni fonda-

mentali.

Lo scopo fondamentale, quindi, dell'intro-

duzione degli ROO nel Clipper è quello di

permettere al programmatore di sviluppare i

SUOI applicativi m maniera indipendente da!

tipo di base di dati su cui andrà ad operare
e, variando soltanto il driver di intesacela

(l'RDDi, poter operare su tipi diversi di ar-

L'unica limitazione che avrà lo sviluppo da
parte delta Nantucket di nuovi RDD sarà re-

lativa all'interfaccia per file Paradox a causa,

come detto dalla società stessa, di «conflitti

di licenza» che potrebbero insorgere neli'u-

sare il formato del prodotto Borland.

L
otus, protagonista con le sue applicazioni del successo del DOS, è oggi la scelta giusta se vuoi volale

alto anche con Windows. Lotus SmartSuite ti offre tutto quello che ti serve per lavorare in Windows:

Lotus 1-2-3, 0 leader dei fogli elettronici; Freelance Graphics, per creare in modo facile e veloce presentazioni

di sicuro effetto; Ami Pro, il word processor grafico semplice e potentissimo; cciMail, la posta elettronica

scelta da milioni di utenti. Lotus SmartSuite, la soluzione completa al più alto livello di integrazione: il valore

aggiunto Lotus a Windows. Ed ora tenetevi forte:

Lotus SmartSuite per Windows costa solo 1.600.000* Lire ... un’occasione da prendere al volo!

o Punut€Ìnalto?Sev(^te!apeniedipi&

S veU a; Lotiu Ddvelopment Italia S.p.A. - ua-

U sella Postale a 13.0^ - 20130 Hiliìiu - MI
^ AtleiizioBe: compilare iii ogni saa parte il ta-

gliindo,

n~l

Cogmine .

Puniione .

Indiriz»
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Per gli RDD sviluppati, la Nantucket
pubblicherà le API (Application Programming
Interface); lo stesso avverrà per il <terrmnal

systam> e per il <virtua! memory system>
permettendo cosi a terze pam di espandere

le potenzialità del linguaggio.

Importanti novità sono state Inoltre an-

nunciate per quanto riguarda le prossime
versioni del Clipper; come già annunciato da
Larry Heimendinger nel corso dell'intervista

lo sviluppo del compilatore seguirà due stra-

de ben distinte: da una parte avremo un

«Architecture Pathn mentre dall'altra è in

corso di sviluppo il «Nantucket Future Te-

chnology» (NFT) dal nome in codice
<Aspen>. Vediamo meglio nel dettaglio di

cosa 51 tratta.

Nel primo caso, gli sviluppatori Clipper

avranno la garanzia di continui miglioramen-

ti, sia in termini di prestazioni che di poten-

zialità del linguaggio, per quanto riguarda il

prodotto nella sua attuale architettura; a bre-

ve verrà rilasciata una nuova versione (at-

tualmente denominata Clipper 5.X) che

- completa compatibilità con il codice fino

ad oggi prodotto;
— estensione delle possibilità di program-
mazione orientata all'oggetto, con possibilità

da parte del programmatore di definire le

proprie classi e relativi metodi;

— supporto di DLL (Dynamic Link Libra-

riesì simili a quelle di Windows e OS/2,
— definizione delle API di sistema,
— ristrutturazione ed ampliamento della do-

cumentazione.

Una successiva versione prevederà l'in-

troduzione di un ambiente di sviluppo inte-

grato. un sistema per la gestione di «win-

dow» e per la gestione di eventi.

Estremamente interessanti sono le novità

contenute nel progetto dal nome m codice

Aspen; si tratta di un nuovo sistema di svi-

luppo per sistemi di gestione di database
che, a scapito della compatibilità con II co-

dice fino ad oggi prodotto, permetterà'
— una programmazione completamente
orientata agli oggetti,

— indipendenza dal database utilizzato.

— trasponabilità ed interoperabilità tra piat-

taforme differenti,

— sviluppo in ambiente CUI (Graphic User
Interface).

Questa nuova linea di prodotti per gli svi-

luppatori di applicazioni per basi di dati è

una grossa scommessa della Nantucket
che SI è posta come obiettivo di divenire un

punto di riferimento nel settore; l'applica-

zione della programmazione orientata agli

oggetti calata negli ambienti GUI che si

stanno affermando nel mondo dei Personal

Computer (Windows. OS/2. Mac. ecc.) ri-

chiederà prodotti sempre più veloci, sia in

termini di prestazioni intrinseche che in ter-

mini di rapidità di sviluppo, con un alto tas-

so di produttività e tempi hdotti di manu-
tenzione.

A questi obiettivi tende questa nuova li-

nea di prodotto della Nantucket, che do-

vrebbe vedere la luce nel corso di quest'an-

no Ila prima dimostrazione pubblica di

Aspen é avvenuta a fine gennaio a Birmin-

gham durante l'annuale Developers Confe-

rence),

A detta dei responsabili della Nantucket,
il fatto che il progetto Aspen nasca senza
doversi preoccupare della compatibilità con
la linea tradizionale del Clipper porterà alla

realizzazione di un prodotto non soggetto a

compromessi che ne possano Inficiare le

potenzialità, oltre ad avere dei tempi di svi-

luppo sensibilmente inferiori.

Dalla pane degli utenti, ogni sviluppatore

potrà scegliere la linea di prodotto più con-
facente alle sue necessità: il «classico»

Clipper, sempre più potente ed evoluto, per

una programmazione di tipo tradizionale

senza perù dover rinunciare alle novità che

il mercato andrà ad Imporre, oppure una
nuova filosofia di programmazione con
<Aspen> (o come si chiamerà) completa-

mente Object-Oriented e con la possibilità di

porting su piattaforme e GUI differenti.

Lotus SmartSuite.
Punta in alto anche conWindows.

Working
Together Lotus

c/!Q| fr LOTUSDEVELOPMENTITALlA-ViaLampedussll/A-20141MILANO-Tel.

riiato Tutti i marchi citati sono marchi registrati dalle rispettive case
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NEWS

Niente crisi per CalComp:
t20% fatturato '91, annunci di nuovi prodotti e avvicendamenti al vertice

In un mondo (nformatico napparentemen-

te» in crisi generalizzata, ecco una buona
notizia: proviene da CalComp che, nel corso

di una conferenza stampa a Milano per la

stampa specializzata, ha reso noti i positivi

risultati di bilancio 1991.

Il fatturato è stato di 521.5 milioni di dol-

lari a livello mondiale, con un incremento
sul 1990 che supera il 20%.

All'incontro erano presenti il Vice presi-

dente e Direttore generale CalComp Euro-

pa, Theo Eering, e il nuovo staff della so-

cietà al completo, che si è ristrutturato, do-

pa l'addio di Alan M. Beck, come segue'
Ettore Carlino è il nuovo Amministratore
Delegato e D.G., Mario Bottaro, Direttore

commerciale e Eliseo Brugnoli, Direttore

Marketing della CalComp Italia SpA. Oltre

all'awicendamento al vertice la società ita-

liana SI è trasferita m nuova, più ampia sede
a Pieve Emanuele, alle porte di Milano: ir>-

somma una CalComp italiana lustrata a nuo-

vo pronta per le sfide degli anni '90.

Le prime note positive provengono dai

dati di bilancio- nel 1991 la società ha sta-

blito un nuovo record di fatturato e tutte le

linee di prodotto hanno superato i volumi di

vendita del 1990. Inoltre il fatturato del

quarto trimestre 1991 è stato superiore del

65% a quello del 1990. indicando dunque
un trend di crescita che apre una visione ot-

timistica per il 1992.

L'andamento positivo ha interessato tutti

I mercati su cui CalComp opera' nel 1991

c'è stata una crescita del 39% delle vendile

negli USA. del 60% in Cina, e del 23% nei

Paesi del Pacifico. CalComp ha guadagnato
anche m Europa importanti quote di mer-

cato dove, in clima di recessione economi-
ca. ha fatturato 160 milioni di dollan. In Ita-

lia, CalComp ha chiuso il proprio anno fisca-

le con un fatturato di 31.5 miliardi di lire,

con un utile netto di 2 miliardi.

Gli eccellenti risultati internazionali di Cal-

Comp sono stati ottenuti sia attraverso l'ac-

quisizione della Access Graphics, uno dei

principali distnbuton di prodotti CAD degli

USA, sia perseguendo strategie innovative

di progettazione e produzione. L'espansio-

ne verso mercati emergenti quali quello del

iipriniing & publishing», la continua attività

di revisione e aggiornamento della gamma
di prodotti, nuovi e di successo, nella prima

metà dell'anno, hanno fatto salire vertigino-

samente le vendite nella seconda metà del

1991, portando agli eccellenti risultati sopra

riportati.

Veniamo ora agii annunci di nuovi prodotti

e miglioramenti su quelli esistenti. Natural-

mente oggi la linea dei prodotti CalComp si

è ampliata rispetto ai primi anni di attività, e
include plotter a penna, plotter elettrostatici

e colon e monocromatici, plotter a trasferi-

mento termico, digitazier, plotter termici di-

retti, stampanti a colori, schede grafiche e
monitor. I dipartimenti di ricerca lavorano

inoltre attualmente allo sviluppo di altre

unità basate su nuove tecnologie, che però
nel corso della conferenza stampa non sono

Le stampanti a trasferimento termico Co-

lorMaster Plus rappresentano la punta di

diamante dell'offerta CalComp sul fronte

delle periferiche per applicazioni di grafica a

colori. Caratterizzate da un'eccezionale qua-

lità di stampa a 300 dpi, un'alta velocità

operativa, e una notevole versatilità sia nel-

l'aiimeniazione sia nelle possibilità di colle-

gamento ai personal computer più diffusi

sul mercato, le nuove stampanti CalComp

PROTEGGETE I VOSTRI DATI!!!

SCHEDA HARDWARE
NON OCCUPA RAM
ATTIVA LA PROTEZIONE
PRIMA DEL BOOT
PROTEGGE DA OGNI TIPO
DI VIRUS
FACILE DA INSTALLARE
PER PC XT, AT, 386, 486

’ UN PRODOTTO INFORMATiQa

A è un marchio di POa SHOP SRL -VIA EMILIAS. STEFANO 9c R. E.

POSTA:
POOL SHOP SRL
VIA EMILIA S. STEFANO 9/c

42100 REGGIO EMILIA
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Academy & Research la divisione education di Quotha32, con la sua vastissima scelta di prodotti, le sue partico-

lari condizioni commerciali. I suoi sen/izi specializzati, risponde pienamente alle richieste di studenti, docenti,

Scuole, Università, centri di ricerca e formazione, diventando così il partner ideale per questo specifico settore.
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1
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Word 2.0 for Windows Euro 397 500

Word 55 Euro 380 000

Works 2 Edio 122500

Works per Windows Euro 160000
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Wolfram Research

Matr«manca386 2 9SludemEditicin 390.000

Hatnemalxa altn Talefpnare

m collaDorasone con le maggiori Solwaee Mouses Bei mondo, Quoina32 w oltre la poisibiiiii di risparmiare fino al 30%
con una scelta completa di solutìoni muitiple per aule scolasliciie e per l'uso di pacchetti software su due. Ire o più PC.

Un'oflerla di paccltetti software con versioni multiple studiale appositamente per garantire al mondo -education' funiio-

nalili ed efficenza in piena conformili alla legge vigente.

Lotus
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ColorMasier Plus sono il completamento
ideale di qualsiasi sta2ione di lavoro orien-

tata alla grafica. Disponibili in un alto nume-
ro di versioni, le ColorMaster Plus si adat-

tano ad impieghi diversissimi. La gamma
comprende modelli A4 e A3, collegabili a

PC, workstation e sistemi Apple Macintosh,

destinati ad applicazioni PostScript (Color-

Master Plus PSI. vettoriali (ColorMaster

Plus VRCl, pittoriche (ColorMaster Plus R) e

per hard copy video (ColorMaster Plus

RGBl.
Nonostante gli ottimi risultati raggiunti,

CalComp non ha cessato di migliorare il pro-

dotto; sono infatti m arrivo per le ColorMa-

ster Plus interessanti novità. Per prima cosa

è stata approntata una nuova versione del

firmware (ovvero del programma di control-

lo contenuto nelle memorie della macchi-

na). La nuova versione risulta ancora più ve-

loce della precedente, grazie al lavoro di ot-

timizzazione del codice. Il nuovo firmware

supporta inoltre la possibilità di espansione

della memona d> cui sono dotate le Color-

Master Plus. Nella nuova versione si arnva

infatti a un massimo di 34 Mb di RAM, par-

tendo dalla base di 2 Mb e aggiungendo

moduli da 6, 16 o 32 Mb.
Un'altra novità del nuovo firmware è la

completa compatibilità con i file di PDF, im-

piegati per esempio da Quark Express, uno
dei piu potenti pacchetti per l'impagmazione

elettronica. La compatibilità con il formato

PDF incrementa dunque le possibilità di uti-

lizzo per le ColorMaster Plus nel settore

deH’editoria e del desktop publishing. Sem-
pre per migliorare la versatilità delle mac-
chine. è prevista a breve la compatibilità

con l'interpreta PostScnpi LeveI 2 di Ado-
be.

CalComp è presente m tutto il mondo
con circa 40 tra filiali e uffici di rappresen-

tanza, In Europa operano otto filiali che ga-

rantiscono una presenza molto attiva sull'in-

tero continente.

In Italia CalComp è nata nel 1 973 a Milano

come filiale autonoma e, da allora, ha fatto

registrare, di amo in anno, la stessa costante
espansione della casa madre. Oggi, dopo 1

8

annidiattivilà, la struttura CalCompSpA conta

80 dipendenti ed è distribuita sui tre uffici di

Milarto, Bologna e Roma, ognuno dei quali

offre alla clientela servizi commerciali, assi-

stenza tecnica e supporto software. L'orga-

nizzazione è completata da altri sei centri di

assistenza dislocati a Tonno, Treviso, Firenze,

Napoli, Ban e Catania. F.F.C.
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OFFERTE SPECIALI

Box Deik-Top. Schedo modie 286 1 6/2 1 AAhr. IMB RAM.

SONS, Corttollei per 2HD+2FD, I 0riveolladensi(ó|3’ 1/2 I 44], 1 HotdDisk

45 Mbyte 22 m.s ,
Schedo grohco VGA 256K, Schedo muliifunaone

(2S./1 P I,
Tastiera esteso 1 02 tosn. Mouse. OR DOS 5 0 Itoliono.

Moniloc AAonocrom 0 31 l 979 000

Monitor Colon 0 39 Li 200000

Diferenza per Scheda mcxie 20/26 Mhj l 100.000

Box Desk-Top. Schedo modre 386/33

Mhz + 64K Coche memory, 4Mb RAM, Controller per

2HD+2F0 nord Disk 130MB 15 ms I Drive olio

densità (3‘ 1 /2 I 44 M). Schedo giolico VGA 1 Mbyte,

Scheda muliilunzione (2S-/IP], testiera esteso 102 tc

AAonitor Super VGA Mullisconner colore P 028, Mouse OR DOS

5 0 Itoliono. l 2.300.000

Ditferenzo per Schedo modre 386/40AAhz L 100 000

t<ltf-TArn4 Box DeskTop, Schermo modre 386 SX 25 Mhz, ' MB RAM

Controller per 2HD+2FD, I Drive otto densità |3‘ 1 /2 I 44M) IHD45 Msyte

22m s
,
SchedogrohcoVGA. 256K. Schedo Muliifunz>one|2S/1 P 1,

esteso 102 tosti, AAonitor VGA colon 0 39. Mouse DR

DOS 5 0 holiono l I 480 000

Box DeskTop. Sdiedc ntodre486/33 Mhz

+ 256 Coche memory 4A4bRflM. Coniroter per 2HD+2FD

HotdDisk i 30Mbyie )5m s i DnveollodensilàS’ 1/2 ! 44

M + 5T/4 I 2 M, Scheda grofico VGA1A4b/ie. Scheda

•nullihjnzione I2S./1P I, Tosi esteso 102 tosti. Monitor super VGA.

Mutiisconner cobte P 028, Mouse DR DC6 5.0 talono L 2 890 000

DiHerenza per Hoid disk 200 Mbyte 1 2 m.s L 360 000

DiHetenzo per Hard disk 360 Mbyte 10 SCSI L 1 150.000

DiHetenat per Monitor Hontorex IT" 1280x1024 P 0 26 l 1200,000

ECCO INOLTRE QUALCHE ARTICOLO ESTRATTO DAL NOSTRO LISTINO PREZZI:

RICHIEDETE IL USTINO VE LO SPEDIAMO GRATUITAMENTE.

Spedizioni in tutta Italia con un semplice ordine telefonico

Aperto da! lunedi al venerdì (9/13 14/18)

I PREZZI SI INTENDONO AI. NETTO DI I.V.A. 19%CERCHIAMO RIVENDITORI PER ZONE UBERE



Accoppiata Alpitour/Dylog

per il software... in vacanza
Ci Stiamo avvicinando ormai a periodi di

vacanza ed ecco crescere il fermento per le

nostre prenotazioni e scelte di località turi-

stiche. Il turismo ha incontrato tardi l'infor-

matica. almeno rispetto ad altri settori della

vita economica. Ciò. peraltro, ha indono ad
approfondire, sulla scorta dell'esperienza e

degli errori altrui, le riflessioni sulle esigen-

ze e sulle capacita dei partner coinvolti

Le prime soluzioni software mirate al tu-

rismo compaiono in Italia attorno al 1982-

'83. Attualmente, dopo la fase di informa-

tizzazione «selvaggia» della metà degli anni

Ottanta, il ritmo di crescita si e attestato

sulle duecento nuove unita all'anno Si può
stimare che il fatturato annuo del software

turistico sia attorno agii 8-10 miliardi. A di-

vidersi questa «torta», che con l'andare del

tempo cresce anche grazie all'evoluzione

del settore (che manifesta esigenze sempre
nuove) e alla necessita di assistenza, sono
tre-quatiro società presenti su tutto il tern-

tono nazionale, piu una minade di «softwa-

re house» che hanno un mercato molto ri-

stretto, in qualche caso limitato a un solo

bacino turistico come la Riviera romagnola

0 la fascia costiera del Veneto. Da poco più

di due anni, alle tradizionali agenzie di viag-

gio SI sono aggiunte, quali potenziali acqui-

renti di prodotti informatici, le reti distnbu-

tive che, come Coop a Bologna e Donzelli

a Parma, commercializzano «pacchetti-va-

canze»

L'edizione 1992 della Bit Ila Borsa Inter-

nazionale del turismo che si svolge in questi

giorni a Milano) è stata l'occasione scelta

dal gruppo Alpitour, il maggior tour operator

Italiano, per presentare una nuova linea di

prodotti software per le agenzie di viaggio.

Il nuovo software si chiama Voyager e do-

vrebbe garantire al gruppo Alpitour la con-

servazione della leadeship italiana nel mer-

cato dell'informatica per il turismo. Le ca-

ratteristiche operative di Voyager sono
estremamente mirate ai bisogni delle agen-

zie di viaggio del nostro Paese, sia quelle

che svolgono m prevalenza attività di ven-

dita di viaggi, vacanze e biglietti per conto
terzi (tour operator, catene alberghiere, ho-

tel, compagnie aeree e ferrovie), sia quelle

che commercializzano anche pacchetti va-

canze organizzati in proprio.

Innanzitutto Voyager é applicabile a una
molteplicità di ambienti operativi e può es-

sere installato con facilità su sistemi di po-

tenza e caratteristiche molto diverse

E completamente integrabile ai sistemi di

teleprenotazione e con l'utilizzo dell'inter-

faccia a finestra consente all'operatore di

attivare automaticamente i collegamenti te-

lematici con un'immediata integrazione dati

nella parte contabile. Altra caratteristica da

considerare è la flessibilità. Il programma
gestisce le vendite (dall'inizio della pratica

alla prenotazione fino all’emissione del bi-

glietto) con criteri basati sulla velocità di in-

serimento, accessibilità non procedurale

(Cioè secondo schemi non rigidil e possibi-

lità di verifica immediata della redditività

della pratica.

Il pacchetto Alpitour dispone di una gam-
ma di moduli in grado di offrire all'agente di

viaggio un vero e proprio «cruscotto» da cui

può controllare l'attività di gestione, ndurre

i tempi e contenere i costi. Fra le funzioni

di «back-office» (quelle che non comporta-

no il contatto con il cliente) che Voyager

può svolgere, vi sono infatti l'analisi di bi-

lancio. il controllo di gestione e l'mtegrazio-

ne delle procedure contabili come quelle re-

lative agli obblighi fiscali Collegala a queste
potenzialità di «back-office» è la capaoita di

Voyager di costruire statistiche personaliz-

zate in funzione delle esigenze dell'agente

Importante caratteristica di «front-office» (le

attività direttamente collegate al rapporto

con il cliente) è invece la possibilità di ge-

stire l'organizzazione dei viagg in proprio

con la stessa semplicità di utilizzo e velocita

che hanno ispirato l'impostazione delle pro-

cedure che gestiscono l'attività di interme-
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Vi auguriamo che il vostro business

possa essere espandibile come il

nostro Personal Computer

SHR nuova serie SPX: nasce la gamma di Personal Computer

con la più grande possibilità di Espandibilità e Upgrade.

Nasce in Italia un progetto in grado di rivoluzio-

nare il mondo. Il grande, prodigioso '

do dell informatica. Come annunciato -

dalla stampa nazionale ed internazionale, SHR Nasce la tecnologia allo stato dell arte, nasce

del Gruppo Ferruzzi entra in produzione >a qualità totale ad un prezzo eccezionale,

hardware con una serie di Personal Computer Nasce un progetto che solo un grande gruppo

dalle straordinarie valenze. poteva firmare.

Nasce cosi una gamma di PC con un' illimitata Nuova serie SPX: da oggi nei 150 Conces-

flessibilità di potenza e configurazione. sionari SHR di tutta Italia.

SHR
(.ìmppo Ftmaii

SHR nuovii serie SPX. La macchina perfetta.

R2Vsnn>VaFnmina.l7Srà.4SOIOF«iuuZrittJi<i(RA|Ts! IISM/4S3;00(l6lmee ri |
- TMtax DS4d/<e037S- SSIOSOSHn IT
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NEWS

Voyager nasce dalla collaborazione di Al-

pisoft e Dylog. La grinta è la società del

gruppo Alpitour, leader nel mercato italiana

delle soluzioni informatiche per il turismo

con oltre 800 installazioni. Fra i suoi clienti

annovera piccole agenzie, agenzie che svi-

luppano anche attività di viaggi in proprio,

operaton specializzati nell’incoming e tour

operator di grandi dimensioni. Oltre alla se-

de centrale di Cuneo, Alpisoft dispone del-

le filiali di Milano, Padova e Roma.
Dylog nasce nel 1980 come software

house specializzata nella produzione di si-

stemi applicativi gestionali su mim<ompu-
ter. Negli anni Ottanta è cresciuta rapida-

mente e nel recente passato ha saputo, at-

traverso una profonda riorganizzazione,

consolidare lo sviluppo precedente. Ha al-

largato progressivamente il proprio campo
d'azione e adesso è in grado di realizzare

prodotti applicativi affidabili e innovativi in

tutti i principali ambienti operativi. È leader

nel mercato del software gestionale con ol-

tre 8.400 clienti, soprattutto aziende e

commercialisti; ha un centinaio di addetti

che garantiscono, tra l'altro assistenza di-

retta, manutenzione dei prodotti, aggiorna-

mento e consulenza. Dylog è presente a
Tonno, Milano, Roma e Sari. Dai prossimi

mesi saranno operativi gli uffici commer-
ciali di Bologna e Padova.

F.F.C.

Xerox Engineering

Systems: nuovo plotter 8840
Xerox Engineering Systems, la società di

tecnologia della documentazione, annuncia il

sistema di plotiaggio 8840 utilizzabile in rete,

il primo di una nuova classe di unità di output
reprografiche. L'8840 è il solo sistema di plot-

laggio in grado di ricevere dati di disegno da
differenti elaboratori, di produrre copie mul-
tiple dei disegni originati fino ad un formato

Al, di distribuirle (o ordinarle), di tagliarle nel

giusto formato e di usare carta normale.

L'8840 utilizza una tecnologia xerografica

digitale per fornire una uscita ad alta velocità.

alta qualità e a copie multiple.

Può costituire punto di stam-
pa remoto per ricevere, pro-

durre e distribuire, elettroni-

camente. anziché manual-
mente, informazioni e dise-

gni tecnici. L’8840 accetta in-

put da mezzi diversi che in-

cludono sistemi CAD,
memorie a disco ottico, hard

copy e scanner. Per poter es-

sere utilizzato in un ambiente
di rete l'8840 è dotato di un
piegatore/fascicolatore con
capacità di 1000 fogli m gra-

do di selezionare plottaggi

multipli in set preconfigurati,

i'uscita può essere selezionerà m vassoi simili

a quelli delle fotocopiatrici suddivisa per pro-

getto, dimensione, raggruppamento e casella

postale intestata a reparti o singole persone.

L'8640 è stato progettato particolarmente

per applicazioni ad alto volume e la sua com-
binazione di carta comune, tecnologia xero-

grafica e tecniche digitali consente una ve-

locità di uscita di 4 plottaggi Al ,9 A2 o A3 e
15 A4 per minuto.

Il plottaggio avviene con una risoluzione di

400x400 punti per pollice, che consente cur-

ve 0 linee diagonali accurate senza distorsioni

0 bordi frastagliati. I neri pieni sono riprodotti

unifomiemente e con la giusta densità

D.R.Q. INFORMATICA srt

V. Druenlo STA - 1014S TORINO
Tel. (011) ZZ.OZ.nWS - Fax (01 1 ) 22.02.702

VvEGAS t, Niello

l'UOGKTTATO l’ER KS.SKHK II. i'RIMO
St 6ep»

Il sonwui DHiute u u

GESTISCI ANCHE IN IRE E

SENIA LIMITI DI POSTAZIONI!

SCHEDE ANAI^KHE E COMMEIKUU
APPUNIAMENTI E VISin

nOGRAMMAZIONE AROMATICA DELIE VlSm

aTAlOGAZIONE DELLA CUENTEU PER TIPOIOGIA

SUDDIVISIONE PER FASCE DI INTERESSE

aRCOlARIEMAlUNGUSI

StAMPE,TAtULATIVARI

CORREDATO DI MANUAU E (OFANEnO
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Micfolink: un team imbattibile
BENVENUTI U POLITICA

NEL NOSTRO CLUB EDUCATION
'SvnCtiìo' «y/rr-

•tfitfv/iHib.Vnii

Limmm-imlwi/iia-

Veimia pnitiniii u prezzi /tanlcol,

"VieCAjiD" offre;

'SifTCoui ",

Sconto del .i» su

tulli gH acijuisli,

Sconto 590 SII aiymsli oltre J mlllont

Spedizione gratuita tramite comm’.
.Seniziu di !lottine prolungali}

le niiiiiv "Cmui .Mr.vouss sono oiienlhlli

fm ila suhuo. hustu effelliuire un oniine

-tiiperliire a hi "’Sl/OOII '/y'A esclusa !per
igteuerela "SmCooi", o raggiungere ne!

timpo un ordinalo dtUrv liimimiper
otlenervlii "l'irCArB}'

Vetrina Offerte Card
ItìimcmfiaàminiilidHididiMMicitài

WMom3 I 346 199

C«!wiConi.O t »6 330

Siiiwimt 1.3 I m /SO

PogoN<to4.a I 4:3461.230

H«>A t 386 230

0«r<n38i • 436 99

0ian38i > 436 99

lolu poi Wndnrs i 396 699

OsdODDiwMiin e 499 189

BoclDi<lltilv6.01 I 336 199

RHnKiCMnnorKlM3.0 i 346 199

llimMirist.S i 336 199

Wonlnt6.0 I 636 599

WadsM IKnliiM 636 599

InMSotiÀilai Boari 696 299

Cap«>Qore803a7/i!<1633Mlil 453 399

Sannii32 346 199

MS Mora . Folrilnish I 466 169

I SERVIZI MICROLINK

sofluzirv m icnipo reale Ihia banca dati di

idirv ’5 OOOanioili é a m«ra di^xnizlo-

111' ,\on lele/onaief Inviale unfar con le

al repano 77.5 I0SV425OI4.Ì. 24 ore su

J4! nazervlelescbedeietiilcheUei

prodotti di rostro inlcrvsse’

BBS E Vìdeotei

CuUiihonilon de! gni/ipo .Mlinilinh e a liilli

di iiMeslapolilicii

I NEGOZI DI

FIRENZE E MILANO
Da sempre, la/ìlosiifia di .Mlcniliiik è .stilili

quella ili offrire iilliiienle la pussihilliiì di

ni niiHopn,

la tendila per com^aideriza. ahhiiinio

piihblicii. avrebbe seiiz'alim/aiii' crescere

Megoxio di Firenze: via .M. Sbritìt &
Aperto anche il sabato.

SPECIALE LIBRI

pnnJolti. Klchiedere il catalogo

educatiOn
s p e c i a l • q u u t a ! i o n

Listino riservato a:

insegnanti, 5/vcfenff^ stuoie,

università, CNR, centri di

rkerca e di formazione

professionale

Microsoft
Piodotli por MS-DOS, OS/2

tanwm
Wnkm • PuUOtti • Mousi

Winlaivs < Wwb * ALouse

Exc)l3|»fOS/2PM

Euol 3 pe> Windows

UnosollOFIiCBpoiWndows

Powtrpoint pw Wiriows

Pniocl p> Windows

IWslwi pe< WMims

Wfidiws3

Word 3.0 p« Windows

Wwd I.) poi Windows

WoriS.5

Wadp9fOS/3PM

MSOéS 6.0 t{g«nnnienlo

Wbìs2

WoAs 1 0 poi Wnlom

Sr^tbzk liihu lOhi

350

350

397

497 995 2.985

1.225

497 995 2.965

745 I 490 4.470

225 450 I 350

175 500 1.050

397 795 2365

54? 1.095 3.285

475 950 2.850

497 995 2.9B5

145 490 1.250

200 400 1.200

225 450 1.350

Lin3Mg9i 0 leols

8flSK7im 0 397

C 6.0 POS e 397

Cobol4.5PDS 0 697

Foitm 5 1 PDS 0 365

MoiToissonililoi6.0PO$ o 125

VisiiriBosd.OpoiWiodows o 160

Poscol CompilH 4 0 ) 365

0iKLeosii4.5 ; 125

Oind C Cofflp 1 0 per Wndows ( 160

OwkCConipd«2.5 e 87

OuKLIWI.DIlocMkni i/o 97

0«liPiisa)II.O e 87

VisiMlSowlii.pniSOLSina > 795

Windows 3 SDK i 397

795 2.385

795 2.385

1.395 4,185

730 2.190

640 960

500 750

640 960

390 585

- 2.385

MlirosoLt per Modnlosh

OHki IWoid > EntO

Ea^3

Pow«Wnt2

OiackBosic

Word 4

Works/

I 906 - -

I 497 995 2.9B5

I 397 795 2385

e 67 - -

I 397 795 2385

I 147 295 885

Microsoft Hoiriwore

BidIPmi Mouse

8us Mouse* Pointlinisli

Bus Mcvse * Windows 3

BcsMoAe

Set>il/P52 Mouse * PpeiMi

5mri/P52 Mouse • Windows 3

5eral/?52 Mouse

140

120

197

100 - -

120

197

100 - -

Borland*

DtwctVsnnlOPock

Paiodnx S.SIOPdck

Duomo Pro 3.0 IO Pock

C.*2.010Potk

TurboC**IIEik>ione10PiKk

TurtnPascol6QI0PtKk

IurboPcsad6.0Prol0PD(k

lurdo fteod Mi Wintiows 10 Pock

899

949

899

649

398

496

749

749

PrecisKM Software*

Supertnse4 1.3 i 624

Superbose4 1.3 LWEileoder I 9SQ

Stipeibasa2 e 310

Xeno»*

Venluro 3.0 D0S/6EM
I 69S

Ventimi 3.0 Windows I 69S

Veimn3.0 005/6EM5Pock i 2.SO0

Venlin3.0Wnlirws5PDck i 2.S00

VfoHmm Rese«ch

MothomotKO 386 2 0 e 990

MotliemotKii 366/387 2.0 e 1.590

MotbemotKo 386/387 per Windows i 1 790

AioilienxitiaiFrfnmStuleiiii e 390

Wofdsler Corpornllon

WnTtoSSlstulenheinlBson) i 2S0

Wonbo6.0<stwlaiiiepio(esson) I 330

WiRlstar2000(siulenlie|inlesson) i 330

Woii^60‘ I 950

Won^loiTOOO 3i* i 950

->>aWiiIIIX.n/7

OFFERTE PRIMAVERA
Windows 3 lupginde yicdis ium tmsionel 235

loHis1-2-3Wndows*FieelontelMnd(MS 990

loM5nait5ute(1-2-3.Fritk)nce,iridPio,CCHoÌ) 1.190

WmOflice 1 (WmWord, Enel, Poweipoinl) 1.290

WnOAiie/IWnOillceUWndows) 1.490

Win0fiice3<Wir(lii>ii2*MSO05 54«g.) 1.620

WinTop 1 (WinWord, fnd.Wnkws) 1.190

WnTop 2 (Wntop I * MSD05 5 %] 1 .320

D8ose IVI I «Mouse «Uppmtli I.Sgrotis 930

N.rp 2 Word 5.5.* rito IPudlisliet Windows 1.550

Excel 3 * IVUsliei p> Wndcms 990

PCTooIsS.UCPtntiViusI 1 290

PCTools6.0*CPtniiVnis 290

ATM 2.0 «tlMPtis Pock 320

ArM*AIMPksPixk*T(pi5etl,2,3 890

AIM*AdcdieTypeSel1.2.a 650

PoteMokK4*SciinnerColoieA4(iT6DCI0Epsori 4.490

AimskelUt3.04 1 AranooscMn 299

MSOOSSAgg *PCTools7.t 299

Nocton Uitr 6.01 • Win Anh Vns 2.0 * Wn Oesklop 499

NoriDn Ami Wrus Windows 2.0 * Wn Oesklop 325

NciitpnClirnin)nito3.0*ll(iinnlA^ 270

NmcnBKktfil.2*llalpnAnliVnt82.0 270

Notai Desktop Windows * Norton Bodcip Windows 270

IN OMAGGIO UH DATA-IAWI USK) lASOIILI

HnwHitweis^w'n r»»iiii m

"EASY WINDOWS"
.^iv^nisxiiHi/or/Huiiey/eseKiipHr/coinfWnfl-

zioirt di prodotti, a prezzi partkolan.

Mtndows. risiedendociper/axoperposta

llcouponcbelruvereleallegaloalpTÒdigU

Wnlows3*Word2.0paW<idciws 899

Windows 3 * Pulllisbei per Windows 550

Wndows 3 * Works per Windows 550

Wntkws 3 * Proiect per Wndows 1 .290

Wniows3*ViSMiei]sic1.0peiWi>ilciws 435

Wndows 3 «PMerpotMpoWndmn 870

Wndows 3 * Owk C 1 .0 pa Wndows 435

Wndows 3 * MS605 5 Afgimiomensn 345

Wndows 3 * Aionsoll Mouse 250

Wndows 3 * WoAs Wndows * Publislia Wndows 799

Wndows 3 4 OMie per Windows 1499

SUmUH PACOUnO DIOKKHI PfI WMMOWS

legenda e = versione nglese. i
- versane doiono

Piranxe. Milano



Aggiornamenti

Wwb (lutti! HSWofbWu

ExttI (tutti! MS End 3.0

PCIoofcduni)

«SViuaieiisic

UociDAsssmtMri.O

MSCCuttpihii.O

Coni Onw 2.0

VtntuaWInlDma

lottsWndom

lolts123 3.1<

(0115123 2.3

Woiilsliillvttil Wonisloi I Winliws

fei nlmvìm su oggioinanentt wo denoii nUauRti

(on5l23 3.1

Lotus 123 (tufi

(0115123 2.2

Ambienti Operativi
MSDOSSOi^gionaiwito e 120

MSOOS5.0WdOi« I 116

MSffl)S50-.W-Bil(hw3 I 290

MS DOS 5.0 ACKIIORWMEVTO

libicheiii. CSI iraliilUi su una l'nxlua

lenpnic IlOSa ixinirc ilalliì J / /

WM»5 3 I 2<0

• nuovo Mnosc^ OlEu i 1 340

WnMRl ( I • End 3.0 • ftMffpoùit Ì.Ì’KIM
• OfttmlWInOflict^WndiM!

i
1499

iVinlW i End * ffwofftwit *KHai* Wnim
• (otusSnotlSuie (1-2-3. Fndonce.luiilPio! i 1190

0RDos6.0 I 1BD

Ouonenlecli Dtsovev' 386 2 4 e 240

Comunicazione
lopinkFItOIV s 19$

• WhConiiKtl.OpaWndoM o 220

PioaroiPlus20 a 120

lAPLLNK PLt S III

Il/m.gra,nma/m,vcnclulo /scrii ims/m
meni'. ,lal, Ira llnsonal amifmlcrc
UipT'i./Hinalili 'n/n in milrnno

l,\ri i\K

• CortutiCBttypeWiKlmvs t 299

Ca>bon Cepr Hus 6.0 i 350

• OCAùossioboa'Wnlows e 350

DCACiosslDliMaiklV2.0 t 4S0

Mvtoi III -I Piastd iilamion (|»r Vaiaolail e 330

• Ddm Wiiloi Pio e 220

• Foilti pe Wndnn a 1 90

(darò Eoi Oiobbei a 250

PCinyvttieiBlV i 320

• OywomttAsyiKtnoawsoetWiMlows a 390

SlostPC a 390

ChpaiSOI

Noituckalloolsll

Fuodiy

8biei

Nellé

SdiaComn

SheAml
Sutitta

8oili»dPimla>35

• Soriood Pnodoi pai Wisdows

08(50191.5

OBoh IV Davalopai Edtion

• 08Fi5tl7b

Foipio 2.0svglat5ai

990

990

Desktop Publishing

ALDl'S PACkEMAKER -J.O

• PIWoSlYtoWiiilo»5 a 1.150

• Po9aMoli(4.0 a 1.190

PDgaMtl«4.0M(x i 1.340

• Vernini Ookl Senes i 1.550

• UobeIypeHiHitt«2.0 a ISO

• Uoba lypa Monogei Plus Pud e 290

• Uotia1ype%
i 220

• Uol>e1ypeSal1.3(udBnol e 130

*UobaIypa5ei3 a 300

• Fnalih pai Wnlows e 1 90

la Cuoia Oimpoga 366 Pidassmnil i 2.690

• E-SoFlSotiype e 260

Comes
• MurosoflEnlBflmunanlPiid; 1 a 75

• Mxissoll Enlarlonn»iil Pud 2 e 75

• Mxnxoii Fntanonneni Pack 3 a 75

« Symoaiea Gome Pad pn Windows a 75

FUCHT SIMITATOR 4.0

Grafica

• HanonlIkwiKiWndow e 795

• Coid0im2.0peiWndovis i 1030

CoralDrowl.005^ a 830

• MkiosoFi Pneipoiiii pai Wndav5 i 799

• MKiognlx Oastgnai 3 1 pai Wndovs a 990

PC Poinibnisti IV piùs
i 260

Integrati
• MSWotspaiWndiMS e 250

M5WoAs2.0 . 290

(alusWnb2.D e 260

(Mu5SyinpFioiiy2.2 i 690

FieniaiimUV i 790

WORK.S PER WINDOWS

Linguaggi
Bariond lutto Pascal i 399

• BailandC'-i’O.OpeilMws i 595

« Sailoild C-i-i 3 0 6 «ppluation Fiotnevnyk i 650

VlSt'.AI. BASIC Pim WINOOM-S

tri ìmrLìJial: in anihwnlc mnJ..us
^

* Barioid Odaci Vanii 2.0 pai Wnlaws i 299

* ApplKainii Fiumewiiil: pai Elaiìand Cv-i 3.0 a 290

BpiM Falbo Vana i ISO

* Boilond Full» C» pai WndoK i 220

Snliind Finto C Il e&znia i
199

Bailind Futa ( » Massoni i 460

Borimi Futa Pascal 60 i 235

Borioni Fiuto Pascal Pioissiioiial 6.0 i 390

Tiliciosolt Basic 71 PDS a 575

* Mimscdt C/C» 7.0 POS pei Windo« e 575

MKidsoFlFaitioiiCoiiiiiilaiS.i POS a 495

MiciDsotCotal Compilai 4.5 POS a 1.090

«MnasptiOuidClOpaiWinckM a 245

• AsymatniToollnokl.SiiailVndcws i 975

Memory Management
Onm 266 2.0 1- Mondasi a 120

Halli rieodiooni a 190

yp.M.M .486 6.0 MANIFEST
Hmukil'i’v ih mvmi.na f^wn.yi per nwic-

ihmeJ/Kt Pussihilitd ih Wiiiii/«i7(?ivji/i

HeEi Nattoam a 190

liuto EM5 e 190

Personal Management

Progettazione/CAD
AliTOSRETCH .4.0

Dio(iiCAD2.0 e 1.050

Dosigli CW 30 3.1 a 470

Desigli CUI 20 4 2 a 390

Spread Sheet

EXCEL 3.0 PER WlMKbWS
I /Micini sinimcuii /UT l'analisi c il talcJi.

ilei ilali unni lilla/aalilà il uso ne/anui.

iI/ikIi“ dcllmnii-i. «>5iu;ij( pili iliffnsi. in

amhicnie anijk'.

750.000

* Excd 3.0 pai WMoivs

* Excd 3.0 • Mousa

E«d05/2

EnelpeiMcianlost

* (otus l-2-3paiWniloiiis

Ioni 1-2-3 31-

latus 1-2-3 3 U

CASupatcolc 5.0

Symantac Budgel Eipiass

750

820

750

650

799

lagaario: • - Piodoni pai Wretows. i
- Veisiciie dnlniio. e = Vamiie nglasa



Matematua/Statistica
MsmoIkoSSi 2^ t 1.190

MnHicfrmitii 366/387 2.Q i 1.790

MATHEMATICA 3*6/5»'' WINDOWS

sceun/ico mi tillisiime l/mlazioiti. AiJex'ai

tlisfioiiihlle anchepvr V'inilmi'^

St$CSlH9ni|ilioS.O e liso

SISCSbtgniteS.OTIus e I.7SD

*V*!hcd 3 .0 pnWimliW5 g 690

* Mol^pgpeWi^lMa t 640

SPSS/P(PkR 4.0 g 1.090

$KS/KModut g DO

FCMotloliS.S g 1.750

Ogm 2.08 g 370

Sofgi g 1.190

ticlliibMSIlOS g 1.890

Sfm 5.0 g 1.490

Add-ln per PC

1«287/XL 6/20 «h;

t«287/aT 6/20 Mhz

100367/» 16 Mhz

100387/11X 16-33 Mhz

10487/» 20 Mhz

luigi Sniirin 386 l|»tt PS/2 )

COPROCESSORI IN

Ufilìty

NORTON ANTIVnUiS 2.0 WLNDOWS

iiJrw lOOOIipi ih lina Cimapllo per

• Nonw Dgihlep WMim e 1

9

S

NwWhnlHusI.S 1 220

NwtonOhlitvS.OI e 220

NoM Ctmmonilgf 3.0 i 240
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Intel 486 DX2
di Andrea de Prisco

tanto. Ed e stata propno questa la doman-
da del sottoscritto alla conferenza stampa
di presentazione dei nuovi chip di seconda
generazione IDX2I

•<Ma, insamma, chi ha un 436 a 25 MHz
può cambiare chip e correre di piu’n

Un po' evasiva la risposta

«Non stiamo presentando un chip di

upgrade per i sistemi esistenti che potreb-

bero anche funzionare dopo il "trapianto",

ma non e detto in quanto potrebbero es-

serci problemi di a//menfa//one o di BIOS
le NUOVE macchine progettate m que-

sta NUOVA ottica non avranno nessun
problema per montare il chip standard o il

chip DX2-.

Mi é quasi sembrato di avvertire la go-

mitata dei costruttori di mother board che

a tutto sono interessati tranne al fatto che
gli utenti nupgradino” la toro macchina m
proprio

Certo, le ragioni commerciali non man-
cano in questo periodo di “magra» per tut-

te 0 quasi le aziende produttrici di perso-

nal computer e chissà che non sia un se-

gno premonitore deH’eventuaie calo del

DOS m favore di (future’! macchine ben
piu potenti e/o user friendly ..

Ma torniamo al nuovo nato Si traila, co-

me detto, della seconda generazione 486
che, come la prima, mantiene inalterate al-

cune cafatlensiiche importanti come il co-

processore matematico interno, la cache
di 8K e l'unita di gestione della memoria
Aiualmenie disponibile nella versione a

50 MHz (clock esterno a 25) presto sara

disponibile anche nella versione a 66 MHz
Idock esterno a 331.

Inutile dirvi che già si vocifera di una
versione a 100 MHz. chissà se con dock
esterno a 50 (qumdi sempre della famiglia

DX2’), con dock esterno a 33 MHz isi

chiamerà DX3’1 o a 25 MHz isi chiamerà

DX4’I.

Grazie al clock esterno "ndotion. i nuovi

orocesson DX2 utilizzano il bus di sistema

delle CPU 486DX della prima
generazione' tutto a vantaggio

di produzione di nuove macchi-

ne pressoché immediata grazie

al fatto che i costruttori non
debbano nprogetiare il bus di si-

stema delle loro macchine.

Il che, tradotto in soldoni, im-

plica anche il grosso vantaggio

di avere nuove macchine con
caratteristiche ancora piu spinte

a prezzi altamente concorrenzia-

Della sene «non sono tutte

rose e fiori» vi diciamo anche
che il dock esterno a »solu' 25
0 33 MHz significa accessi lenti

(almeno rispetto alla frequenza
interna! alla memoria esterna

Ce da dire, però, che con 8K
di cache interna a frequenza d'

clock «piena» il problema della

lentezza del bus viene affrontato solo ogni

volta che si verifica un cache miss ovvero

un accesso ad un dato non presente nella

cache interna

I benchmark effettuati, comunque, so-

no abbastanza rassicuranti. Rispetto all'a-

nalogo processore di pnma generazione a

pari veiocità del dock di sistema (esterno)

abbiamo un aumento di prestazioni com-
preso tra il 50 e il 100% a seconda, come
detto, del tipo di programma utilizzato e
quindi della «località» degli accessi neces-
sari per l'esecuzione stessa.

Magari questo sarà anche un buono
spunto per produrre software che tenga
conto anche di questo nuovo parametro, li-

mitando il piu possibile le probabilità di ca-

Come dire che l'hardware e il software

devono sempre piu strizzarsi l'occhio l'un

l'altro per ottenere prestazioni sempre mi-

gliori

Tornando all'hardware, sarebbe oppor-

tuno, ad esempio, che i costruttori realiz-

zassero I loro sistemi ragionando «ad alte

prestazioni» lenendo presente che la loro

macchina, pur a 25 MHz deve per quanto
possibile sembrare il piu possibile una
macchina a 50 MHz come il processore
che dovrà montare

Quindi architetture «zero wait state»,

cache di secondo livello, controllori di me-
moria burst e buffer di scrittura

Neiroilica. quindi, di mettere quanto
pij possibile a loro agio i nuovi nati (siste-

mi in CUI non si sia tenuto conto delle

nuove potenzialità offerte e delle nuove
specifiche richieste possono facilmente

deludere le aspettative dell'utenza) la Intel

ha iniziato a lavorare con alcun produttori

per garantire che questi utilizzino al meglio

il nuovo processore, realizzando sistemi

con il mmmo numero possibile di stati di

attesa

Speriamo solo che pochi suti d'attesa

per il processore non si traducano in «tanti

stati d'attesa» per l'utenza Dal canto no-

stro, speriamo di provare presto sul cam-
po una di queste nuove macchine della

seconda generazione

Word MS Excel OmnIpage Lotus 123

Perfeci Word

OOS/Windows Applications
50MHz Ì486’“DX2 vs 33MHz i486DX

D ovevamo aspettarcelo. Se
la montagna non va a

Maometto, Maometto va alla

montagna
E già* Se è un vero casino

costruire mother board a 50 e

piu MHz 3 causa delle elevate

frequenze m gioco sulle pove-

re piste di rame m corsa sul

circuito stampato, come fare

per offrire performance sem-
pre piu incredibili senza far

ammattire i poveri costruttori

di hardware’
Semplice lasciamo cuocere

nel loro brodo a 25 o 33 MHz
le piastre madri esistenti (o

quasi .) e raddoppiamo la fre-

quenza di clock solo all'interno

del processore, ben al riparo

da «calamità» esterne e dove
sicuramente non diamo fasti-

dio a nessuno.
Risultato’ Performance di tutto rilievo,

Sicuramente non identiche a quelle di un

50 MHz purosangue, ma ben al di sopra di

quelle offerte dai sistemi esistenti a velo-

cità «normale».

E cosi Intel approda anche lei alla gene-

razione interna del clock, partendo da una
frequenza piu bassa, disponibile sulla mo-
ther board per tutti i rimanenti componen-

Diaamo «anche lei» in quanto non si

tratta di una novità dal momento che la In-

mos con il suo Transpuier adotta questo
sistema (e in maniera ancora piu drastica

ed efficace) sm dal suo primo processore

Li infatti troviamo addirittura una fre-

quenza di clock esterna di soli 5 MHz (con

tutti I vantaggi del caso), moltiplicata all'in-

terno del transpuier per quattro, onque o
sei volte (quindi fino a 30 MHz) offrendo

finanche la possibilità di upgradare qualsia-

si sistema Transpuier semplicemente
cambiando chip.

La Intel su questo non si sbilancia piu di
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Compaq:
prevede mìniripresa del PC nel '92

Il 1992, per il mercato mondiale dei PC,

sarà un anno di ripresa. "Ci aspettiamo una
crescita del 7% dei volumi contro l'l% del-

lo scorso anno' sfortunatamente, in valore,

la crescita sarà nulla a causa del continuo

calo dei prezzi. Ma nel 1991 si era registrata

una flessione deH’8%>i. Parola di Gian Cado
Sisone, Vicepresidente Marketing della

Compaq Computer Corp., con sede a Hou-
ston. Texas, e ospite a Milano della filiale

Compaq Computer SpA di Rozzano IMila-

noj, in occasione di una lunga ma esaustiva

"International Press Conference» tenutasi

in questi giorni m un grande albergo rnila-

Oggetto dell'incontro con la stampa spe-

cializzata il punto SUI «primt cento giorni» di

Compaq dopo l'annuncio del ribaltone strut-

turale, organizzativo, manageriale che lo

scorso novembre ha messo in sena diffi-

coltà anche il versante produttivo e i settori

di ricerca e vendita.

La ristrutturazione globale di Compaq è

stata effettuata «m prospettiva delle sfide

che il mercato sta ponendo verso le società

di informatica» Si tratta quindi di un ribal-

tone anche tecnologico — a detta di Bisone
— che ha compreso delle alleanze, tra cui

quella con Silicon Graphics tdalla quale è
prima uscita e poi rientrata acquisendone il

15%) e con le società di software Santa
Cruz e Master Business Equipment di No-

vell per gli ambienti di rete.

Alla conferenza scampa erano presenti,

oltre a Giancarlo Bisone, Andreas Barth, Se-

nior Vice President Europe, Aldo Meneghel-
li. Amministratore Delegato Compaq Italia e

Bruno Didier, Director Marketing Europe.

Bisone, ex dirigente Olivetti passato alla

Compaq di Houston per guidare il marke-
ting mondiale della società, sostiene che la

sua azienda intende crescere piu veloce-

mente del mercato: «l risultati 1991 sono
positivi in un mercato sempre più compe-
titivo, ma tutti gli sforzi di ristrutturazione

sono proiettati ad un forte posizionamento
di Compaq nel 1992». Il fatturato '91 ha rag-

giunto I 3.300 miliardi di dollari, nspetto a

3.500 miliardi del '90, una caduta del 9%. I

mercati più ricettivi sono stati, per il 41%
Nord Amenca, 35% Europa. 5% Asia/Paci-

fico (per un ammontare utile di 455 milioni

di dollari nel '90 e solo 131 nel montare uti-

le di 455 milioni di dollari nel '90 e solo 131

nel '91 che non si ritiene negativo, visto

l'andamento delle altre aziende del settore).

Comunque, la Compaq ha concluso l'an-

no scorso in modo drammatico, è cambiato
il vertice della società, gli utili sono crollati

del 71%, sono stati annunciati i primi licen-

ziamenti. «Ma ora la fase turbolenta è finita

— dice Bisone — e il nuovo management
guidato da Eckhard Pfeiffer. nuovo presi-

dente e CEO. concentrerà la sua attenzione

sul controllo dei costi, senza però ridurre le

spese in ncerca, che si mantengono sul 5%
del bilancio».

Gli obiettivi che si pone la divisione PC
della Compaq sorto acquisizione di quote di

mercato con nuovi prodotti (non solo piccoli

e di nicchia) e diventare operatori competi-

tivi con PC piu evoluti. E ancora: verrà crea-

ta la System Division Mission allo scopo di

ottenere la leadership nell'assistenza — e

soddisfazione — presso i propri clienti per

l'hardware e il software e ogni soluzione di

reti di distribuzione.

Saranno rumte inoltre le forze tra Com-
paq e Novell per crescere nel mercato del

networking di PC. Sarà rafforzata ACE (Mi-

crosoftAVindows NT. ACE-UNIX. Hardware
Firmware Specification). I canali di distnbu-

zione nel 1992 saranno tutti nuovi con ten-

denza verso piccoli VAR, integratori di gran-

di sistemi «dealer segmentation» e. negli

USA. rivolti ai «superstores» (grande distri-

buzione) più, naturalmente. >l coinvoigimen-

to diretto di Compaq verso i clienti diretti e
piu importanti.

A livello europeo la Compaq e presente

con 13 sussidiarie, una fabbrica in Scozia,

un centro di distribuzione in Olanda, 2144
dipendenti e 1800 reseller. É la numero 2
con un fatturato di 1 725 milioni di dollari e
contribuisce con il 53% al fatturato globale

dell'azienda. Sono quattro i partner strate-

gici in Europa Microsoft. Novell, SCO e

Banyan.

Per quanto riguarda l'Italia, il mercato
Compaq nel 1991 ha registrato un meno
12% e nel 1992 si prevede un più 8%. Il

mercato italiano è m netta contrazione: for-

te presenza di cloni, crescita di laptop/no-

tebook. crescila mercato delle reti, richiesta

di canali diversi, domanda di un supporto
qualificato, concentrazione di prodotti low-

end. Previsione per i
PC portatili secondo

Compaq: 1991 = 74.5 (-(-14%), 1992 =
85.2 (-(14%), crescita zero

É intanto in atto un'espansione geografi-

ca. riguardante il settore dei Sistemi PC.

verso I mercati dell'Europa dell'Est, dove
prodotti come Compaq Systempro vengono
sempre piu frequentemente utilizzati, nei

vari stadi dello sviluppo tecnologico, per ot-

tenere soluzioni di reti distribuite con inve-

stimenti ridotti Nel 1991 sono stati qualifi-

cati nuovi Concessionari Autorizzati Com-
paq in Russia, Polonia e Cecoslovacchia.

I nuovi prodotti, annunciati verso la fine

del 1991. saranno i cavalli di battaglia nel

1992 con I modelli già m cantiere, di cui

avremo presto notizia. Ecco una rapida car-

rellata. Le famiglie di PC modulari Compaq
Deskpro/M e Compaq Systempro/LT, intro-

dotte lo scorso autunno, sono una linea di

prodotti appositamente disegnati per facili-

tare all'utente tutte le operazioni, sia di ri-

parazione e assistenza, sta di sostituzione di

alcuni componenti interni.

La famiglia Deskpro/M é caratterizzata

dalla «modularità intelligente», che consen-
te di aggiornare o sostituire facilmente cin-

que schede separate, interne ai PC. che
ospitano I componenti essenziali, quali, per

esempio, il processore, la memoria di siste-

ma, il bus di I/O, ecc. Tutti e quattro i PC da
tavolo che compongono questa famiglia so-

no a standard EISA, inoltre sono disponibili

in una gamma di processor Intel’ il 386/25

MHz. Il 486SX/16 MHz, il 486SX/25 MHz E
IL 486/33 MHz.
Ora Compaq ha esteso le caratteristiche

di «modularità intelligente» anche a una
nuova famiglia di server di rete. i Compaq
Systempro/LT. Questi server di rete sono
stati progettati per soddisfare le esigenze di

gruppi di lavoro di piccole e medie dimen-
sioni e sono costruiti con parti comuni an-

che ad altri prodotti Compaq; per esempio,
integrano le stesse schede processore e in-

terfaccia video dei Deskpro/M, la stessa
carrozzeria e lo stesso alimentatore dei

Systempro.
La famiglia di sistemi tower Systempro/L-

T è composta da tre modelli basati, rispet-

tivamente, sui processori Intel 386/25 MHz.
486SX/25 MHz e 486/33 MHz. Introducen-

do il nuovo Sistema di Espansione Array.

Compaq ha ampliato le capacità di espan-
sione di Compaq Systempro e le ha portate

a 20 Gigabyte.

Nella fascia dei portatili ad alte prestazio-

ni, Compaq ha introdotto il «Portable 486c»,
un portatile alimentato a rete, basato sul

processore 486 a 33 MHz, a standard EISA
e dotato di schermo VGA a colon, che, gra-

zie alla tecnologia TFT a matnce attiva, con-
sente la visualizzazione di 4.000 colon in al-

ta risoluzione, la più ampia gamma di colon

ad oggi disponibile su un PC portatile. Que-
sto prodotto, che ha riscosso in breve tem-
po notevoli successi, ha iniziato ad essere
consegnato dal dicembre scorso.

Nel corso del '91 sono stati introdotti an-

che Compaq Oeskpro 386s/20N. un PC da

tavolo con caratteristiche di sicurezza, ba-

sato sul processore Intel 386SX a 20 (VIHz,

e Compaq Deskpro 486/50L, il piu potente
PC da tavolo della gamma di priDdotti Com-
paq, basato su processore Intel 486 a 50
MHz e con architettura EISA,

Per finire, Compaq ha recentemente an-

nunciato due PC notebook a processore In-

tel 386SL. nspettivamente a 20 e 25 MHz.
dal peso di 2.7 kg. I due modelli sono dotati

di una batteria che consente un'autonomia
di 4/5 ore e di un sistema video innovativo

che permette un miglioramento sostanziale

della qualità delle immagini e, nello stesso
tempo, una riduzione dei consumi di ener-

gia del 50% rispetto ai sistemi video con-
venzionali.

In conclusione possiamo dire che, alta lu-

ce delle dichiarazioni tranquillizzanti rese dal

management, il 1991 di Compaq Computer
diventa, come s'è detto in principio, molto
difficile da analizzare. Forse la società an-

dava «troppo bene» prima- visto che, no-

nostante il forte ridimensionamento subito,

resta m nero e mostra già segni di ripresa.

Tutto SI giocherà, probabilmente, nella com-
petizione che attende i grandi produttori nei

prossimi mesi, soprattutto per quanto ri-

guarda I sistemi Risc. Un mercato che. per

il settore workstation, aumenta ancora con
un tasso del 30% annuo. E che vedrà Com-
paq impegnata in prima linea nell'immedia-

to futuro.

F.F.C

MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992



NEWS

F orte delle statistiche che parlano di cir-

ca un rTiilione e mezzo di personal com-
puter venduti m Germania per il 1991,

385 000 dei quali acquistati da aziende con
piu di una dozzina di impiegati e circa

300.000 sistemi venduti a free lancer a non
professionisti, si apre il CeBIT di quest’an-

Una sola grande presenza la Intel che
con il suo marchio onnipresente, Intel Insi-

de aveva costellato la fiera e parecchi

stand Poche novità pero se si esclude la

presenza poco pubblicizzata di computer
con l'antenna, vedi NewStream Motorola

che permene il collegamento di portatili ed
anche organizer o palmtop addirittura a si-

stemi satellitari, ed alcum penbased compu-
ter il nuovo ramo evolutivo dei notebook

Apple
A parte le stature dell'Isola di Pasqua,

con al posto degli occhi dei monitor Mac
che riproducevano lo sguardo m movimento
di una donna ammiccante, lo stand della

Apple serbava poche novità di rilievo Infatti

il CeBIT arriva troppo presto quest'anno per

il calendario delle >mmmemi novità Apple

Un particolare degno di nota e stato il Po-

werBook con l'aniennina, una delle imple-

mentazioni di un nuovo prodotto della Mo-
torola in fatto di pagmg

Chips & Technologies
Nello stand spartano della C&T erano

esposti I gioielli della miniaturizzazione nel

campo dei chip.

Taceva bella mostra di se il PC/CHIP, il

single chip computer, sia collegato ad una
moiher board di prova con una tastiera di

normali dimensioni, che lo spaccato di un

palm top di prossima produzione. Nel resto

la classica scheda madre con il nuovo pro-

cessore Intel compatibile che dovrebbe ap-

parire presto sul mercato. Alin annunci ri-

guardavano sempre il settore dei chip peri-

ferici, schede video e JPEG, pensati alla

multimedialità e a Windows.

Logitech
Forse uno degli stand piu affollati e co-

munque con maggior densità di persone
per metri quadrati All'interno si respira l'at-

mosfera tipica dei prodotti che l'hanno resa

famosa dai mouse agli scanner manuali,

dalle periferiche Gravis per l'uso nei video

game alla macchina fotografica digitale Fo-

toMan, per finire con il futuristico

mouse a 30 ed I prodotti pen based
Comunque nello stand i maggiori

interessi erano focalizzati su tre pro-

dotti il mouse a 3D. la cui dimostra-

stata affidata ad una piat-

taforma della Sun, FotoMan, ora an-

che in versione per ambienti Macin-

tosh, e naturalmente le periferiche

della Gravis.

Dire a cosa assomiglia i| Logite-

ch 30 Mouse è un'impresa Molti

lo hanno paragonato ad un pipi-

strello, ma personalmente rimanen-

do nel mondo della fauna, lo associo ad

una manta. Mette a disposizione cinque o
Ire tasti a seconda se si stia lavorando m 3

od in 2 dimensioni Durame la dimostrazio-

ne SI accompagnava all'uso di un paio di

occhiali che davano una percezione vera-

mente tridimensionale Avvicinandosi allo

schermo l'oggetto veniva verso l'osservato-

re. ed addirittura ispezionando il modello di

un’automobile era possibile meitercisi sotto

e leggere i numeri della matricola stampati

sulla scocca
Due momenti della demo veramente av-

vincenti sono stati lo oseudo lancio di un

dado da gioco e la modellazione di un ci-

lindro di ferro ad un tornio virtuale Isonoro

e scintille comprese!
Tra le righe mi e stato latto capire che a

breve i prodotti Logitech diventeranno piu

-pensanti!, grazie ad un apporto considere-

vole dell'ingegno di Federico Faggm, il ge-

mo che da molto tempo partecipa nell'atti-

vita, Comunque finalmente si poteva vede-

re la potenza di FotoMan su di una pialla-

forma differente da quella MS-Windows Su
di un Macintosh infatti era m funzione una
beta della versone del software che a bre-

vissimo dovrebbe essere immessa m com-
mercio

Di Gravis abbiamo già trattato sui numeri
scorsi e le poche cose nuove sono che visn

da vicino i prodotti valgono bene la prote-

zione del marchio Logitech

Di un prodotto pero si sentiva al momen-
to ta mancanza Parlo della tablet Gazelle,

adottata ed introdoua recentemente m
America dalla Gnd computer sotto forma di

noiepad mdossabile addirittura al polso

Momenta
E il momento di Momenta’ Si, ed e me-

glio che ricordi il proverbio latino carpe
diem, prendi l'attimo che fugge, prima che
gli altri concorrenti nel settore notepad
prendano piede e inizi l'inevitabile corsa al

prezzo più basso. Come altri esponenti di

questo settore il Momenta è un pen com-
puter basato su architettura Intel che 0€ró

non sfrutta un Hard Disk come memoria di

massa

OKI cellulari e non solo
Alla OKI ormai le cose cominciano a farsi

sene Approdati nella penisola con le loro

stampanti per personal computer, ora co-

minciano ad imporsi nel mercato dei tele-

foni cellulari

Facevano bella mostra di se il COL SODE
ed il palmare 900E

Il primo e un veicolare con funzioni di vi-

vavoce ed una potenza irradiata di 2,8 W,
classe 2, la sua efficienza come segreteria

telefonica si riassume m 100 numeri memo-
nzzabili ed associabili a nomi, cinque me-
mone segrete, protette ed inaccessibile da
una password, per numeri di carta di cre-

dito. Il display oltre ad indicare la durata

della conversazione, vsualizza il numero di

scatti efleituaii e l’intensità di campo.
Il 900E è invece un palmare del peso di

360 g con potenza emessa di 0 6 W. classe

4, possibilità di esercizio che va dalle 60 al-

le 130 conversazioni continue e dalle 10 al-

le 20 ore in stand bv A tutto ciò vanno ag-

giunte le possibilità di espansione, come il

collegamento alla macchina telefax o le 50
funzioni programmabili.

Ma OKI non è solo questo e anche crea-

tività. insieme ad essa infatti erano esposte
opere dell'Art Center College of Design In-

fatti la OKI ha fondato Alpha Create che ha
sponsorizzato un progetto riguardante un
telefono portatile nel 1989 Alla mostra era

presente quindi t'ultima creazione un ter-

minale di comunicazione Multimediale, che
incorpora TV, radio FM, Fax e telefono

Ma tornando alla realta occupiamoci di

una stampante per biglietterie aeree, la

Compaci ATB lAutomated Ticket & Boar-

ding Pass). La stampante può processare i

nuovi biglietti magnetici, di recente introdu-

zione. ad alta velocita ed avere tre cassetti

di biglietti diversi per le vane necessita

Samsung Information Systems
Quest'anno al CeBIT, la Samsung presen-

tava vari prodotti Di spicco comunque era-

no il nuovo PenMaster. un personal com-
puter pen based portatile, il notebook
NM386S ed una sene di monitor.

Conosciuta m Italia soprattutto per i mo-
nitor, la Samsung e uno di quei marchi da
tenere soit'occhio, visti gli sviluppi della po-

litica IBM, ma anche per il notepad temuto
rivale della NCR e per voci che danno per

certo agreement con grossi nomi sempre
americani nel campo delle stampanti.

PenMaster pesa solo 2 5 kg e misura
30.5 X 23.5 X 3.8 cm, di colore nero ed e
basato sul microprocessore Intel 386SL. a
CUI SI affianca on board un coprocessore
387S>! con clock di 20 MHz. Quattro sono
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le pezzature possibili di hard disk 140, 60.

80 o 120 Mbyte) mentre sempre quattro

sono I Mbyte di RAM standaro on board sul

PenMaster (espandibile a 20 Mbyte). In al-

tre parole il PenMaster è un piccolo poten-

te personal computer, dotato della più re-

cente tecnologia pen computing.

Facile da connenere al mondo esterno,

porta seriale e parallela di sene, ii PenMa-
sier può installare un modem come una ta-

stiera esterna, un mouse, un monitor o un

floppy disk drive esterno, a cui vanno ag-

giunte una slot per schede della grandezza

di una cana di credito

Ampia la possibilità di scelta software, m
quanto PenMaster è compatibile con il si-

stema MS-DOS. PenDOS, PenPoint e Pen-

Windows. La sua autonomia è tre ore è as-

sicurata da un set di batterie ncancabili al

NiCad
Il notebook NM386S si rivolge a profes-

sionisti 0 privati Monta un processore
Am80386SXL a 25 MHz, dispone di zoccolo

per coprocessore 80387SX ed accusa un

peso di 2.6 kg. Può contare su di una me-
mona RAM di base di 2 Mbyte espandibile

fino a 8 Mbyte, un floppy disk drive da 3.5"

ed un hard disk removibile da 40 Mbyte
(opzione per 60 e 80 Mbyte), ognuno dei

quali pesa solo 190 grammi, da aggiungere

al peso della macchina
Sono presenti sia la porta parallela che

seriale oltre al connettore per un monitor

VGA, la tastiera esterna ed il mouse. Lo
schermo a 9" LCD ha una risoluzione di

640 X 480 pixel La durata delle batterie è

di oltre due ore di uso. La lista degli ac-

cesson include modem/fax, borsa per il tra-

sporto e tastierino numerico

Ad Hannover erano m mostra ben cinque

nuovi monitor della produzione Samsung
da 14, 15, 17 e 21". Disponibili anche ri-

spondenti alle specifiche svedesi MPR II

(19901 il che SI traduce in bassa emissione
di radiazioni elettromagnetiche

Tra tutti il più interessante e il SyncMa-
ster 6 CSC 1677 un display piatto da 21"

pensato per essere usato con workstation

professionali CAO/CAM e applicazioni CAE
Si distingue per l'assenza di flickenng, con
una risoluzione di 1 .664 dot m 1 280 linee

(più di due milioni di pixel).

Una nuova feature è quella che l’utente

può selezionare le sue preferenze e salvarle

per poi richiamarle m qualsiasi momento.

Star
Al CeBIT '92 due erano i prodotti su cui la

Star puntava la LaserPrinter 4 III per appli-

cazioni grafiche sofisticate e la LC24-20, una
24 aghi per stampe professionali e no

La laser era disponibile al pubblico per la

prima volta ed è destinata ad essere usata

con word processing e programmi orientati

tecnologicamente alla grafica come Auto-

Cad.
La 24 aghi, invece, incorpora un'alta qua-

lità di stampa, funzioni di facile apprendimen-

to e prezzo abbordabile.

La Star LaserPrinter 4 III ha una risoluzione

di 300 X 300 dot per mch che possono es-

sere raddoppiati (600 x 300 dpi) tramite la

REP (Resoluiion Enhancement Procedure). Il

cuore della laser è un processore RISC a 16

MHz RISC accoppiato ad un controller ASIC
specificamente costruito per la LaserPnnter

4 III. Un secondo cassetto la trasformano m
una stampante twm-feed, cosi differenti for-

mati possono essere adoperati Cosa neces-
saria quando si stampa documenti di piu pa-

gine.

La velocita di stampa e di 4 pagine minuto,

mentre l'emulazione e quella di una HP La-

serie! Ili Può contare su di un buffer di

stampa di 1 Mbyte lesi^andibiie a 4 Mbytel e

su 14 font bitmap ed 8 scalabili Le interfac-

ce verso il computer sono due parallela

Centronics e seriale RS 232 C.

La LC24-20 segue la tradizione user frien-

dly della Star, offrendo alte performance di

stampa con un rapporto qualita/prezzo eccel-

lente

Il display della LC informa dello stato della

stampante e dal pannello di controllo si può
accedere a 19 funzioni.

La velocita di stampa è di 240 cps con foni

da 15 cpi, che scende a 210 con caratteri da
10 cpi IHS-Draftl Emula la IBM Proprmier X
24 E. ESC/P, NEC P6 (Grafica) m wa manuale
o in Automatic Emulation Change (AEC) Il

buffer di stampa e di 16 Kbyte (espandibile a

48 Kbyte) Font disponibili Roman, Sansenf,

Couner, Prestige. Script, monta di serie l’in-

terfaccia Centronics mentre la seriale RS
232C e opzionale

Toshiba Multimedia
Al CeBIT la Toshiba ha dimostrato di es-

sere la prima m molti campi Ora oltre ad of-

frire portatili potenti dimostra al mondo in-

formatico il primo sistema multimediale ba-

sato su di un personal computer portatile

Si tratta del recente laptop T6400 con
schermo a colon a matrice attiva. CD-ROM
incluso e scheda multimediale basata sullo

standard Intel Digital Video Interactive (DVD
Altri sistemi analoghi, al centrano di questo,

possono solo mostrare su di un video i ri

sultati delle elaborazioni multimediali li

T6400 dunque può mostrare sullo schermo
TFT lune le informazioni.

Tutto CIÒ e il frutto di una collaborazione

tra la Toshiba Europe e la FAST Electronic di

Monaco, un lavoro reso possibile dalla co-

struzione di una scheda DVI con un connet-

tore dedicato per la speciale interfaccia digi

tale multimediale all’interno del T6400
Per la prima volta una scheda del genere

e pronta a miscelare la DVI e lo standard

VGA in forma digitale, per poi ritrasmetterli

insieme sempre digitalmente allo schermo
interno TFT a colon.

Inoltre e presente all’interno un CD-ROM
da 3.5" che può contenere piu di 200 Mbyte
di informazioni utili paragonabili a 80 mila pa-

gine di testo in formato A4 o piu di 20 minuti

di full motion video e suono stereo

Ovviamente era presente il nuovo modello
T4400SXC, sia m versione 486SX che in ver-

sione "turbox 486DX/2, a riprova di quanto
dichiara la Toshiba (a possibilità di upgradare

il 486SX a 25 MHz con un 486DX sempre a

25 MHz e quando sara disponibile in volumi

con un 486DX/2
Ma forse non era questa la maggiore no-

vità In un angolo dello stand costellalo di

portatili, c'era un T4400SXC con un’appen-
dice a radio frequenza Per ora si trattava so-

lo di un prototipo e da quanto ci e stato pos-
sibile sapere il suo uso è limitato a quello di

un cerca persona o di posta elettronica at-

traverso un circuito personalizzato. Ma con
tutte le possibili utilizzazioni di radio frequen-

za e proprio qui in Germania dove la rete wi-

re less della Motorola e stata omologata, gli

sviluppi sono superiori ad ogni possibile im-

maginazione.

Motorola
Se durante la permanenza m Germania, e

specialmente durante la mostra, chi scrive

non ha visto nessuna persona aggirarsi con
un telefono cellulare in mano, non vuol dire

che in Germania questi oggetti siano scono-

sciuti anzi La Motorola ha approfittato del

CeBIT per presentare il primo radiotelefono

cellulare portatile funzionante per il sistema
cellulare digitale GSM

Si chiama “International 3000“ e completa
la gamma di radiotelefoni cellulari GSM. Su-
bordinatamente all'omologazione, la Motoro-
la prevede l’imzio delle consegne dei modelli

veicolari GSM verso la fine di aprite, mentre
le prime consegne dei portatili potranno av-

venire dal mese di luglio.

Dunque la Motorola gode sempre più il po-

mato di offrire per prima sul mercato telefoni

cellulari portatili e personali la versione ana-

logica del telefono personale MicroTAC è

tutt’ora senza rivali in tutto il mondo.
Non rimane altro che aspettare la fine di

marzo e per vedere i nuovi modelli di Micro-

TAC ed li crollo di certi muri che impedisco-

no lo sfruttamento di prodotti come il Ne-
wStream, un Pagmg che collega anche ad
apparecchi come l'HP 95 LX

Sony
Come nelle migliori tradizioni della Sony,

allo stand le novità erano piu che altro rap-

presentate da monitor colorati che trasmet-

tevano spettacoli multicolori Di notevole co-

munque era l’uso del palmtop CD su cui si

poteva interrogare un CD ROlvI, apunto, con-
tenente I dati del CeBIT. Naturalmente era

presente la telefonia sia cord less per le

quattro mura domestiche che quella cellula-

re. rappresentata da un trasportabile GSM di

linea non nuova, ma accattivante.
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MouseMan Larga

e TrackMan II Logitech

P IÙ che di nuovi dispositivi di puntamen-
to stavolta Si deve parlare di comple-

tamento della gamma Logitech

Con I due MouseMan Larga si consolida

il concetto di poter dare ad ogni mano, di

diversa grandezza, il giusto mouse.
Un po’ come avere un paio di scarpe su

misura.

Con TrackMan II poi si resta leali al con-

cetto di ergonomia. Infatti questo è la na-

turale ridisegnatura del tradizionale mouse
statico, nuovo colore e nuova forma che lo

accomuna al TrackMan Radio Mouse ed
agli altri componenti della famiglia.

La Logitech dunque mantiene la leader-

ship mondiale dei dispositivi di puntamen-

to, con l'annuncio delTamphamento della

propria gamma di mouse ergonomici.

La sene MouseMan è stata la prima fa-

miglia di dispositivi di puntamento a consi-

derare gli aspetti tecnologia e l’anatomia

delle mani che avrebbero azionato i mou-
se.

Logitech presenta ora due nuovi prodotti

fedeli al concetto che il comfort e un ele-

mento prioritario MouseMan Large. il mou-
se ergonomico per mani medio/grandi e
una nuova versione del già noto mouse
sragionano TrackMan.

MouseMan Large è l’evoluzione logica

della linea MouseMan di Logitech per de-

strorsi Seguendo uno studio specifico sul-

le mani più grandi, le dimensioni del dispo-

sitivo sono aumentare del t0% rispetto al-

la versione già disponibile ITrackManI il

mouse stazionario ad alta precisione è sta-

to riprogettaio per offnre agh utenti il mas-
simo comfort. La sua forma ergonomica st

adatta alla posizione naturate di riposo della

mano, riducendo l’affaticamento anche in

sessioni di lavoro prolungale. Particolar-

mente adatto ad utenti abituali di program-

mi di word processing con mouse.
Essendo stazionario, TrackMan non oc-

cupa spazio sulla scrivania, mantenendo
un’alta manovrabilità di lavoro.

Eco dal fondo

Tutte le volte che vedo un prodotto Lo-

gitech penso alle persone che ci sono die-

tro. Ricordo il paragone che Pierluigi Zap-

pacosta, uno dei tre fondatori della società,

portò come esempio alla presentajione del

MouseMan ergonomico per mancini e de-

stromani. Ricordò come fino al secolo scor-

so gli stivali fossero solo di un paio di mi-

sure, grandi e piccoli e non ci fosse diffe-

renza tra destra e sinistra Solo durante la

guerra di'secessione, lo Stato Maggiore,
fece produrre stivali destri e sinistri affin-

ché I soldati marciassero meglio. Alla fine

della stessa guerra poi, questa esigenza di-

ventò iicivile». Un esempio cosi terra terra,

ma COSI preciso da rimanere impresso. Un
po' come la politica del design Swatch,
fuon dagli schemi ma che prende e conqui-

sta il pubblico. Forse è nel rifiuto di qual-

siasi compromesso nelle questioni di stile,

che è “Una decisione individuale che di-

pende dal background socioculturale del

prodotto e del suo mercato, a volte solo da
emozionili per adoperare le parole dello

stesso Essingler. fondatore della Frogdesi-

gn lo studio Che disegna la linea Logitech,

che vanno ricercate le linee del loro suc-

cesso?
No. Dietro c'è un preciso lavoro perso-

nale. non una ricerca affannata a produrre

un qualcosa da vendere. Non solo ma
spesso la stessa Logitech è stata superata

nella presentazione sul tempo da ditte con-

correnti magari su prodotti innovativi come
il TrackMan Portable, ma alla lunga il mer-
cato e l’utenza hanno avuto la meglio. I ri-

conoscimenti e l'adozione da parte dei vari

costrutton in ogni caso dicono tutto e tanto
per completare il discorso sul TrackMan
Portable, il suo diretto concorrente Bal-

IPoint, a cui la Compaq fece quasi da spon-
sor alia presentazione italiana, è alla secon-

da edizione, come se la prima non incon-

trasse. tftS
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NCR 3125 Notepad
di Paolo Oardelli

S e sapete scnvere con una penna, allora

Siete in grado di sfruttare la potenza di

un computer. Con Questa motto un po' la-

pidano. la NCR lancia sul mercato italiano,

un avanzato sistema portatile. l'NCR 3125
Notepad Ecco dunque uno dei primi esem-
pi di pen computer, elaboratori portatili do-

ve la tastiera è stata sostituita, per non dire

abolita, da un video sensibile ed una penna
elettronica. La categoria dei pen computer
potrebbe rivoluzionare l'Impiego dell'infor-

matica nelle attività professionali, rendendo
elementare l'utllizzo del computer Con il si-

stema della penna elettronica, infatti, si po-

tranno scrivere, elaborare e cancellare dati

senza ricorrere alla tastiera e/o al mouse
Informazioni, numeri e grafici compaiono su
un Video a cristalli liquidi, luminoso e bril-

lante. che fa parte del sistema, su cui ven-

gono direttamente scritti con una penna
elettronica.

La serie System 3000

Per dovere di cronaca prima di parlare

deli'NCR 3125 Notepad che è comunque
un apparecchio rivoluzionano, bisogna preci-

sare che fa parte di una serie di computer,

la NCR System 3000. che rappresenta la

controffensiva della società all'avanzata del-

la tecnologia orientale. Con ciò intendo l'an-

nuncio di pochi giorni fa del portatile NCR
3170, un notebook prodotto dalla AT&T in

America con il nome di Safari che stando

alla caratteristiche di connettività al mondo
delle trasmissioni di dati ben si accompa-
gna a questo notepad rivoluzionano. Ma del

portatile verrà presto l'occasione di parlarne

piu diffusamente

La facilità d'uso

Una facilita di trasporto vuol dire soddi-

sfare le esigenze di quanti utilizzano costan-

temente blocchi, agende, penne, matite per

annotare le informazioni utili alto svolgimen-

to delle proprie attività A tutto do va ag-

giunto che la produttività è maggiorata gra-

zie ell'eliminazione deH'ingombro della ta-

stiera. SI riduce m modo sensibile il consu-

mo della carta e la percentuale di errori che

SI verificano nella fase di data entry in un

sistema informatico oltre a effettuare, m
tempo reale, l'elaborazione delle informazio-

ni inserte.

L’NCR 3125 Notepad riconosce infatti ca-

ratteri scotti sia in maiuscolo che in minu-

scolo, e I numeri delle differenti lingue stra-

niere. il tutto ccimpressoii tramite una pen-

na elettronica sullo schermo dello stesso

notepad.

In pratica invece di digitare tramite una
tastiera dei dati o dei comandi, si scrive

con la penna m dotazione la parola o il dato

ed il notepad h interpreta correttamente.

Come avviene tutto ciò’ Lo schermo del

penatile è composto da una griglia che in-

teragisce con la penna m maniera induttiva.

Un software opponuno poi si incarica di in-

terfacciare il tutto, fin qui tutto normale, ci

troviamo di fronte ad un computer con si-

stema operativo MS-DOS che non ha una
tastiera ed in maniera futuristica interpreta

la nostra scrittura. OK, può fungere anche
da schedario e archivio oltre a fornire la

possibilità di immediato collegamento con
personal computer o sistemi informativi

aziendali, ma è pur sempre un computer
portatile. No. l’NCR 3125 non è solo que-
sto: è una piattaforma hardware che può
supportare un'ampia gamma di sistemi

operativi e applicazioni software quali il

PenDOS (estensione del sistema operativo

DOS). PenWindows Microsoft (estensione

anch'essa, ma dell'interfaccia grafica Win-
dows) e PenPoint il primo software per

computer pen based della Go Corporation.

Ciò significa semplicità d'uso per l'ampia

scelta di sistemi operativi da adottare, ma
anche la possibilità da parte degli sviluppa-
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tori di far migrare le proprie applicazioni dal-

l'ambieme tradizionale tastiera/mouse al

pen based.

Durante una demo avvenuta a Roma, ho

potuto vedere un programma per la gestio-

ne dei penti assicurativi ed i carrozzieri,

splendido peraltro, prodotto dalla Perauio
in Basic per ambiente MS-DOS. girare sen-

za problemi nè modifiche su di un NCR
3125.

Ma senza tastiera si può veramente im-

putare tutti I comandi? La risposta e si, ma
va aggiunto che a disposizione c'è sempre
una tastiera completa software, pilotabile

dalla penna, o una finestra che in tempo
reale trasforma la scrittura manuale m ca-

ratteri, permettendo di confrontare il risul-

tato prima d> trasmetterlo al sistema.

Dimensioni ed elettronica
del blocco notes

L'ingombro e quello di un foglio di di-

mensioni A4 ed il peso e inferiore ai 2 kg,

peso in CUI è compreso l'onere delle bat-

terie ncancabili. Con due chili m mano di-

venta veramente realistico parlare di un

blocco di appunti elettronico portatile.

L'NCR 3125 Notepad e basato sul micro-

processore Intel 386SL a 20 MHz, con 16

Kbyte di memoria cache, e 2 Mbyte di

RAM espandibile a 8 Mbyte utilizzando mo-
duli di espansione SIMM o schede IC card,

grandi come le attuali carte di credito. La
memoria inoltre può sfruttare da 2 a 12

Mbyte di memoria non volatile F-EPROM
su schede delle dimensioni come detto pri-

ma di una carta di credito, come protezio-

ne contro la perdita di dati cioè un back up

su RAM, 0 in alternativa ad un'unita tradi-

zionale a disco fisso da 20 Mbyte.
Le maggiori innovazioni in fatto di carat-

teristiche tecnologicamente avanzate sono

Travelling Software

annuncia agreement con NCR
La società americana che dal 1982 costruisce pacchetti pensati al collegamento ed

al relativo trasferimento dei dati tra computer, ha annunciato di recente un agreement
con la NCR Corporation per vendere m bundle LapLink XL con l'NCR 3125, il sistema
notepad pen based.

LapLink XL e un prodotto per OEM disegnato per specifici usi con notepad com-
puter come l’NCR 31 25. l vantaggi che Lapbnk XL porta sono quelle dell'uso della penna
in comunione con la particolare pen bar. Questa è situata al top dello schermo, mostra
funzioni che includono copy, move, syncronise, delete. renarne e view, I file possono
essere trasferiti per via seriale o attraverso la porta Centronics parallela alla velocita di

oltre 3 Mbyte per minuto. Inoltre è presente la possibilità di autoinstallazione su di un
computer remoto.

Tra tutte le opzioni una, la funzione Syncronise. è praticamente unica. Syncromse
seleziona le directory di due computer connessi identici.

Ciò é utile quando si deve procedere ad un aggiornamento su di un notepad e bi-

sogna far attenzione a quali si devono trasferire. La funzione suddetta trasferirà solo i

più recenti (i piu nuovi) e cancellerà i vecchi in una sola passata.

rappresentate dalla interazione dello stilo

induttivo (penna elettronica) con lo scher-

mo. un display VGA dell'ultima generazione

a cristalli liquidi con 16 livelli di gngio con
risoluzione 640 x 480, ad elevata luminosi-

tà. Il sistema operativo standard installato

direttamente sul sistema, è il PenDOS, un
DOS con estensioni software per gestire la

penna, riconoscere la scrittura manuale e

dotato di intelligenza capace di seguire l'an-

damento della scrittura nelle sue variazioni

durante l'utilizzo.

La sua intelligenza nel riconoscimento

della scrittura permette di accedere al si-

stema attraverso password per impedire

l'utilizzo non autorizzato

L'autonomia è elevata, quattro-cinque

ore. assicurata da cinque batterie al nichel

cadmio ncancabili di tipo C. mentre la

quantità di dati memonzzabili al momento
è solo di 20 Mbyte, su Hard Disk, che
verrà presto raddoppiata tramite l’adozione

di software come Stacker o memorie di

massa maggiori In alternativa, comunque
per USI particolari c'e la memoria non vo-

latile F-EPROM
Oltre ad offrire potenza elaborativa ed af-

fidabilita, lunga autonomia, non va dimen-

ticata la connettibilita a stampanti, magari

portatili, e a un'unita di estensione (docking

station) da scrivania, interfacce standard

seriale, parallela, nonché connettore per

l'mstallazione di una scheda fax/modem e

connettori per video, tastiera e mouse
esterni

Presenta inoltre una procedura automati-

ca di salvataggio dei dati nel caso ciò si

renda necessario, per esempio a causa di

un basso livello di tensione sulle batterie.

Completano il sistema un'unità di espan-

sione, 0 docking station, che. oltre a cari-

care le batterie del Notepad. e dotata di

hard disk e Floppy Disk Drive di varie ca-

pacita nonché di tutte le interfacce stan-

dard normalmente m dotazione.

Si ringrazia il gruppo PRO.MEC di Roma
per averci messo a disposizione il modello

in prova. f®
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Toshiba T4400SXC

U na gamma di notebook è come una cot-

lezione di francobolli, di monete o di

figurine se non la si completa si è solo in-

vestito del denaro. Comperando la serie

però il tutto acquista un valore quindi una
credibilità che si associa alla sicurezza che
SI infonde nell’acquirente di aver fatto la giu-

sta scelta. Era stata presentata a Londra la

sene TA400, basata su processori di classe

466 iSX 0 OXJ che sfruttavano lo chassis in

fibra di carbonio annegala in polimeri pla-

stici. della grandezza di un foglio A4. Una
soluzione avveniristica che serve all'indu-

stria leader nel settore dei portatili per man-
tenere la sua posizione strategica. Infatti la

scelta di Toshiba di rimanere nel settore

"portatili” é suffragata dalla sempre mag-
giore "obsoleità" dei computer desktop,

cioè SI sta avvicinando sempre piu la fase

di matuntà/dechno per questi ultimi mentre
in conirotendenza i portatili continuano una
corsa iniziata solo pochi anni addietro.

Il 6 marzo quindi presso la sede della To-

shiba Italia a Cimsello Balsamo, ecco pre-

sentato il completamento della gamma del

T4400, basato sul microprocessore Intel

486SX, ma stavolta il notebook ha uno
schermo a matrice attiva TFT

Il top della gamma
La gamma T4400 era finora formata da

due modelli di puma basati sui micropro-

cessore più veloce della gamma Intel, il 486
SX a 25 MHz, upgradabili come prestazioni

di velocità e di potenza di elaborazione m
virgola mobile con un 486DX. I due note-

book SI differenziavano per il tipo di schermo
adoperato: uno LCD con 64 livelli di grigio

e l'altro al plasma con 16 livelli di sfumature
I

di rosso. Óra ai due si aggiunge il colore, a

I

dir poco bellissimo e stupefacente, dello

I schermo a matrice attiva TFT Un notebook,
anzi il primo, della grandezza di un foglio di

formato A4 con processore 486SX e scher-

I

mo a colon. Estremamente leggero, offre

I una potenza di elaborazione superiore ad
ogni altro notebook della propria categoria.

Con lo schermo a colon, si può disporre di

un personal computer m formato A4 che
non ha nulla da invidiare ai tradizionali e irv

gombranti computer da tavolo Inoltre, gra-

zie al processore 486SX, I T4400SXC offre

una velocita di elaborazione superiore del

95% circa rispetto a quella dei comuni desk
top (fonte Dataquest, settembre 1991)

Il cuore

L’intelligenza, thè brain come la chiamano
gli anglofoni, del T4400SXC e il processore

Intel 486SX a 25 MHz, che a seconda dei

programmi utilizzati, consente al T4400SXC
di lavorare ad una velocità fino quattro volte

supenore a quella dei modelli 386SX a 20
MHz È inoltre possibile effettuare l'upgrade

della macchina con 486DX per coloro che
abbiano necessità di un coprocessore.

Il T4400SXC con la combinazione di un'al-

ta velocità di elaborazione, unitamente alla

disponibilità dello schermo a colon, rappre-

senta il personal portatile ideale per appli-

di Paolo Ciardelli

cazioni come Windows o altre interfacce gra-

fiche Lo schermo TFT a colon del

T4400SXC, molto sottile, è stato progettato

esplicitamente per trovar il suo utilizzo otti-

male SUI notebook. Lo schermo ha infatti uno
spessore di soli 1 2.5mm e consumo di ener-

gia nettamente inferiore rispetto ai prece-

denti schermi TFT
La tecnologia adottata, consente di rispar-

miare circa il 60% del consumo energetico

rispetto ai precedenti TFT e LCD e questo è

uno degli elementi fondamentali che deter-

minano un'autonomia della batteria di ben
tre ore Nonostante il mimmo consumo di

energia, le lampade fluorescenti a catodo
freddo utilizzate per i T4400SXC. forniscono

una luminosità dello schermo molto elevata

(70 cd/m31 Lo schermo da 8.S pollici, offre

una velocità di risposta che e di 50 ms quat-

tro volte più veloce di quella dei migliori

schermi LCD a matrice passiva. Anche il con-

trasto è decisamente eccellente, con un rap-

porto pan a 60' 1

.

Con il controller interno della grafica, è
possibile mostrare 256 colon su un range di

185,193. Il T4400SXC include inoltre la mo-
dalità di doppia visualizzazione che consente
di collegarsi contemporaneamente anche a

un monitor esterno. Il T44(X)SXC è fornito di

una unità dischetto da 1 .44 Mbyte/720 Kbyte
standard con riconoscimento automatico del

formato e di un disco fisso da 80 o 120
Mbyte. La RAM standard è di 4 Mbyte,
espandibile fino a 20 mbyte con RamCard
delle dimensioni di una carta di credito.

Arrivati in ufficio

Il T4400SXC ha in comune con gli alln no-

tebook Toshiba formato A4 la possibilità di

essere collegato con la Desk Station per es-

sere utilizzato in ufficio come stazione di la-

voro avanzata. Altre caratteristiche in comu-
ne sono una tastiera completa a 84 tasti con
I 2 tasti funzione e 8 tasti cursore, le modalità

Toshiba Auto Résumé e Max Time, che con-
sentono di ottimizzare al massimo l’utilizzo

della bàtterà Per coloro che necessitino di

comunicazioni a distanza, il T4400SXC inclu-

de uno slot Toshiba per modem o per sche-

de di comunicazione 3270 o 5250.

Sul T4400SXC questo slot e stato legger-

mente modificato per permettere l’installa-

zione di modem più potenti e veloci permet-

tendo un risparmio di tempi e di costi di co-
municazione È possibile infine connettersi

all’esterno grazie alle porte seriale, parallela

Toshiba T4400SXC

Distributore:

Toshiba Italia Viale Briema 20. 20092 Cinisello

Balsamo IMI).

Frazzi WA esclusal:

T4400SXC con Hard Disk
da ao Mbyte L. 12.200.000
T4400SXC con Hard Disk
da 120 Mbyte L. 12.950.000

e alle porte dedicate per mouse e video a

colon VGA.

Un paio di particolari sfuggiti ai più

Durante la demo a Londra, avevo potuto

constatare la mancanza nel prototipo in mo-
stra della fessura attraverso la quale acce-

dere all’espansione a 16 bit, il PCMCIA 2.0,

a standard industriale nel quale si possono
inserire dispositivi di comunicazione modem
0 il collegamento a reti locali il tutto allog-

giato in una scheda della grandezza di una
carta di credito Particolare che il dirigente

giapponese aveva giustificato dopo un lungo,

imbarazzato silenzio ad un nprototipon. La

ventà alta fine era un’altra. Nel T4400SXC la

cosiddetta fessura è stata aumentata di gran-

dezza per dare la possibilità alle molte in-

dustrie di poter competere e costruire sche-

de credit card size, ma con profili un po’ me-
no impossibili. Inoltre le baitene adottate

non sono più te nichel-idrogeno (Idruro) ma
le classiche nichel cadmio (NiCad), perché il

mercato è maturo. Ma ciò si può anche leg-

gere con un voler contenere dei costi e ma-
gari il reperire batterie di classica fattura vuol

dire avere una maggiore offerta tra cui sce-
gliere. Molto più incisiva e la possibilità di

upgradare il 486SX a 486DX che fa econo-

mizzare il costo di un secondo zoccolo per
il coprocessore (487SX) di troppo breve in-

troduzione e fa balenare l'ipotesi di poter uti-

lizzare altri processori come il 486DX/2

Brusca frenata in ambiente SPARO

Per il momento gli utenti SPARC dovranno
accontentarsi di lavorare seduti ad una scri-

vania. Dunque la liberta di muoversi sarà an-

cora una volta una feaiure riservata ad am-
bienti Intel (80x86) o Motorola (68xxx). La

Toshiba giustifica l'arresto dell’introduzione

dei portatili SPARC m Europa, a due anni dal-

la disponibilità m Giappone, con la sola pos-
sibilità di dotarli di display monocromatici. In

Europa, aggiunge, c’è richiesta di monitor a

colon anche per il mercato portatile.

Dando a Cesare quel che gli spetta, la giu-

stificazione trova poche conferme e soprat-

luno il repentino cambiamento di rotta ali-

menta interrogativi

Cose ha frenato realmente il portatile

SPARC? Amenodi cinque mesi dell'annuncio i

di Londra della famiglia T4400 ecco un SXC '

con schermo TFT disponibile da subito. Due
anni di mercato contro cinque mesi di pro-

gettazione non reggono. Le coincidenze a vo-

lerle cercare sono due lo pseudo abbandono
di Intel di progetti RISC ed il rilascio di Alpha
Sarei tentato di aggiungere l’accordo Apple-
IBM-Moiorola, il nuovo RISC HPed unastrana
reticenza della AMD sui suoi progetti imme-
diati ma le ipotesi sarebbero troppo incon- i

Bistenti. È vero che sui progetti dei nuovi prò- '

cesson Intel che fonderanno assieme la tec-

nologia RISC a quella attuale CISC bisognerà
|

attendere il '93, ma DEC con Alpha è on thè
|

road. Già si parla del processore del 21 esimo
:

secolo ed è pronto un sistema operativo buo-
no per tutte le stagioni, pardon, le piattafor-

'

me' Windows NT a 64 bit. jsg i
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SI FORNISCONO ANCHE PARTI SINGOLE PREZZI DI FABBRICA

PC IMBAniBILI NEL PREZZO, NELLA QUALITÀ E

LISTINO RIVENDITORI

ANNO DI GARANZIA

NEL SERVIZIO

£^2
COSTO CONFIGURAZIONI

GRANDE DISPONIBILITÀ

DI MAGAZZINO A PRATO

TUTTO MATERIALE DELLA AAASSIMA

QUAUTÀ E AFFIDABILITÀ.

SCHEDE MADRI 100% COMPATIBILI

MASSIMA INTEGRAZIONE
SUPER COLLAUDATE.

CABINET
ALIMENTATORE SWITCHING (Max aFfidabilità)

Mini-torre ECO L. 80.000

Desk-top ECO L. 77.000

Mini-torreLUX L 113.000 > w cabi«h so«»

Desk-top LUX L. 108.000

HDD TECNOLOGIA VOICE COIL
MASSIMA AFFIDABILITÀ

Mb m$ 1/F URE

42 24 IDE 266.000
105 18 IDE 407.000
135 18 IDE 500.000
180 18 IDE 680.000
330 15 SCSI 1.380.000
414 1.690.000
520 15 SCSI 1.990.000
777 14 2.300.000
1200 13 3.100.000

HDD TECNOLOGIA 5TEP-MOTOR

Mb ms l/F LIRE

42 23 IDE Chiomare
124 18 IDE Chiamare
210 18 IDE Chiomore

CTRL SCSI 110.000

SISTEMA 286-20 386SX25 386DX25 386DX33 386DX33 3860X40 386DX40 486DX33 486DX33 4860X50 4860X33 4860X33

SCHEDA MADRE E CPU lire 92.000 187.000 298.000 381.000 427.000 397.000 476.000 786.000 916.000 1.206.000 1.307.000 1.879.000

MEMORIA CHACHE Exp. 256k 64K 128K 64K 128K 64K 256K 256K 64K 2S6K

BUS ISA ISA ISA ISA ' ISA ISA ISA ISA ISA ISA ElSAI EISA li

RAM 4 Mb (SIMM 60/80 ns) 198000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 196.000 198.000 198.000 196.000

RAM t Mb (8 44256-7) 54.000 54.000

FOO 1,44 Mb Mede in Japon 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

CTRLIt» FDD HDD 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

CTRL CACHE EISA 1 Mb FKD 540.000 540.000

PORTE 2S 1P IG incl. inel. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl. 67,000 67.000

CASINET MINI TORRE ECO 78.000 78.000

CABINET DE»-TOP ECO 77.000 77.000 77.000

CABINET MINI-TORRE LUX 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000

TASTIERA (I) TASTI CHERRY 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500

TOTALE LIRE 342.500 437.500 692.500 775.500 B2\.500 827.500 906.500 Ì.2Ì7.500 1.346.500 1.577.500 2.260.500 2,832.500

tutti configurabili secondo le nacessito del cliente. Montaggio su richiesto L 45.000 • SIMM 1Mb 60/80 ns L. 49.500 RAM 44256 L. 6.200

MONITORS MULTISYNK-MULTISCANNOVITÀ TUTTO PER EISA

• schedo video 1024x768 32.768 colori

132col. 1280x960 L592.000
• schedo multi I/O 2S 1 P L. 67.000
• Contrdiers Intelligenti coche IDE max 1

6

Mb 2Mb RAM; SCSI II EISA L 745.000

IDE EISA L 540.000
> CONTROLLERS InteìligenK cache IDE mox

1 6Mb 2Mb RAM: ISA L 410.000

TELEFAX
•23 SBC. 1.653.000

•15 SBC. MEMORIE* DISPLAY L. 816.000

Entrambi 16 livelli di grigio

SCHEDA RS232 INTELUGENTE §
80186 PER XENIX-UNIX-NOVELL ^

• 8 PORTE L 468.000 io

•16 PORTE L 716.000 ><

Z
CD ROM CHIMONI FDD -CHINON ^
• Interno l. 548.000 1

• Fdd 1 ,44 L 58.000
• Esterno L 656.000

I

• Fdd 1 ,2 M L 70.000

SCANNER CHINON A4
PAGINA PIENA 64 LIVELU DI GRIGIO

• Bianco/N 300 DPI L 565.000
• NOVITÀ COLORI L 585.000
• OPZ. PARAUEIA L 109.000

• OCR REKOGNITA (I) L 850.000

NOTE BOOK 386SX20
EMS e SHADOW RAM 1 FDD 1 ,44 Mb
RAM (Exp. 61 2 SER + 1 PAR - BAHERIE
RICARICABIU - CONNETTORI ESTERNI;

FDD 1 ,2 - TASTIERA E VIDEO.

VIDEO FB VGA 10.2 " 640x480 CCFT
RETRO-ILLUM. 32 UV. GRIGIO
Disco Rigido 40Mb L 1.936.000

» Disco Rigido 60Mb L 2.090.000

Disco Rigido 80Mb L 2.303.000

335 U’ 1024x768 CaDPI0,2831-38KHz L 338.000

336 14" 1024x768 Ca DPI 0,28 30-47KHz L 383.000*

333 14" 640x480 COLDPIO,31 3IKHz L 317.000

480 14" 1024x768 8/N DPI 0,31 30-35KHz L 159.000

413 14" 640x480 B/NDPI0,31 31KHz L 134.000

734 ir 1024x768 COLDPI 0,31 30-64KHz L 984.000*

735 17" 1280x1024 CaDPI0,26 30-70KHz L 1.048,000*

19M 19’ 1024x768 8/N DPI 0,31 30-60KHz U 906.000

19C 19" 1024x768 COLDPI0,3l 30-65KHz L 1.323.000

21L 21" 1024x768 CaDP10,3115-38KHz L2.111.000*

21H 21" 1280x1024 CaW>10,31 30-80KHZ L 2.835,000*
* Non InieHocciato

SCHEDE VIDEO
TSENG FT4000H NI

TSENG ET4000L NI

REALTEK

TSENG ET4000VVZW

NCR GRAPHIC RA4Mb
OAKVGA
TRIDENT 9000

DS srl - VIA MICHELOZZO, 47 - PRATO • FAX 0574/38068

Per inlormozloni nu

604894 -
-

eri solo prelBrerziali:PREFISSO0574 Nord Ovesi 606763 • Nord Esi 604892 •

.•606337-<lJ -rw. 6063.38 -
1 38067

1024x760 32.000C iMb L. 156.000

1024x768 256C1Mb L 121.000

1280x768 16/25óClMb L 90.000

1280x768 lóClMb L 134.000

1024x768 1óC2Mb L 214.000

800x600 I6C256K L 47.000

1024x768 740.000C512KCEGDACS,

I

CEGCHIP,DACSDEVELOPMENTKITEDRIVERS L 118.000

251.000

340.000

379.000

533.000
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COMPUTER

HSP
COMPUTER

DESIGNER -21

AT 16/21 MHz
da L. 414.000
512K FDD 1.44 RS232 PRINTER

PROCAD-40

386 40 MHz
da L. 890.000
1 MB FDD 1 44 RS232 PRINTER

IPERCAO-486

486 33 MHz

DESIGNER SX

386 SX 25 MHz
da L. 573.000
512K FDD 1.44 RS232 PRINTER

IPERCAD-SX

486 SX 20 MHz
da L. 949.000
1 MB FDD 1 44 2RS232 PRINTER

IPERCAD-50

486 50 MHz^

NOTEBOOK
A4 kg. 2.8

386 SX 20 MHz 2MB

HD60MB L. 2.390.000

FDD. 1.44 RS2321 PRINTER

ZENITH DATA SVSTEM

StifnPORT1.44H020WGA L 2.064.000

SIrh PORT 286 1 ,44 HD30 WGA L 2 246.000

MssiersPOnT 286 1 44 HD30 WGA L. 2.790.000

MssiarsPORT 386 S1 1 .44 HD60 WGA L 4.290.000

STAMPANTE 24 AGHI OMAGGIO

da LI.429.000
1MB FDD 1.44 RS232 PRINTER

COPROCESSORI

I VERI SALDI!!!
80287-10 L 99.000

B0387-SX L 199.000

80387-25 L 229 000
80387-33 l. 229000
80387-40 L 229.000
467 SX l 850 000

HARD DISK BiBil

VASTA GAMMA DA 40 Mb
A 1200 Mb

da L. 290.000
CO ROM INTERNO

L- 499,000H SCHEDE GRAFICHE^^H

da LI.990.000
256 K CACHE MEMORY

STAMPANTI

C ITI/.KN

TUTTA LA GAMMA A PREZZI INCREDIBILI
224 0 24 AGHI (OP2 COLOREI L 429.000

SW1FT24X 136C 192CPS L 739.000

SWIFT24ECOLORI L 569.000

NEC
P20e0C216S24A L 529.000

EPSON
LO 570 80C 226 CPS L 649,000

LX1050136C 190S9A L. 649.000

L0 400 80C150S24A L 490.000

LO1070 136 C 225CPS24A L 699.000

EPL41O0A46PPMLASER L 1450 000

LX4O0 80C1S0CPS9A L 309.000

OFFERTA DEL MESE!!!

NEC 3 FG
L. 969.000

ANGOLO DEL CAD
VGA16BIT5I2K L 99 00a

UVGA 32.000 COLORI ÉT 4000 AX
1MBTSENGLAB L 186.000

NCR 1280x1024 2Mb
ACCELERATORE WINDOWS

L. 259.000

MODEM
SK 30CM200-2400 L 99 000

EST 3001200.2400 L 149.000

SK 30012002400 MNPS L 149 000
EST 30012002400 MNP5 L 249.000
SK MODEM-FAX 9600 63 L 249 000

V.32 9600 BAUD
HIGHSPEEDMNP5 L 890.000

UVGA MONO 10241768

VGA MOTIO PW PHILIPS

UVGA COLORI 14- PHILIPS

UVGA14-COL I024«768 0 28DP
UVGAirCOL 1024x768 0.31 DP
19' COLORE 1024x768 1

NEC 3FG
NEC 4FG
NEC 5FG
PHILIPS 20* COLORI 1260x1024

L. 175.000

L 199000

L 580000

L. 1 790.000

TELEF

OFFERTISSIMA
S.G.UVGA 16 BIT 1MByte

32.000 COLORI
4- MON. 14" 1024x768 0.28

L. 599.000

ACCESSORI IM^M
OFFERTISSIMA MOUSE COLORATI

L. 39.000
TAVOLETTA 1?x12'W;ST(LO L 290000
TAVOLETTA 18M2'W'STILO L 520,000

PLOTTER ROLAND A3 - AO
DA L. 1.490.000

SCANNER A4 MONO FWT6ED
SCANNER A4 COLORI GT 6000
HANDV SCANNER CCB.ORI
DISCHETTI I 44

DISCHETTI 720K 3.5-

1 990.000

FAX PHILIPS

STREAMER 250MB USA

LOGITECH
MOUSE
SCANNER

690.000

790 000

75 000
229.000

GRANDI SALDI!!!
HARD DISK REMOVIBILE 44 MB
SYQUEST da 739.000

mm
CONCESSIONARIO

CENTRO ASSISTENZA
TECNICA PC.

ROMA -Via Endertà13
Tel. (06) 8315CI76.'8315083i8315093

MILANO - Via Vetta d'Italia 19

Tel. (02) 48193183>48013285

dal Lun. al SaD. 9-00-13.0015-30-19.30

GARANZIA 12 MESI - PREZZI IVA ESCLUSA



Informatica & Diritto

Si chiama «monetica» la nuova materia che comprende gli aspetti tecnici dei
movimenti di denaro operati attraverso sistemi informatici e telematici. Il

trasferimento elettronico di fondi lEFT, Electronic Found Transfer) è diventato un
elemento fondamentale dell’economia dei paesi sviluppati. Con il solito ritardo nei
confronti di altre nazioni, anche in Italia si diffonde la «plastic money», i soldi di

plastica: carte di credito e simili sono sempre più usate per i vantaggi che offrono

per la semplicità e la sicurezza delle transazioni.

E proprio la sicurezza costituisce il punto di forza e, nello stesso tempo, l'anello

debole della catena. Quando girano soldi, da che mondo è mondo, ci sono lestofanti

che cercano di dirottarne una certa quantità nelle loro tasche con sistemi poco puliti.

E riescono a farlo anche con i soldi di plastica

Il rìschio Credit Card
di Manho Cammarata

O gni volta che tiriamo fuori

la nostra carta di credito

per pagare qualcosa, ci esponia-

mo a una truffa. Sembra un'e-

sagerazione. ma chiunque ven-

ga a conoscenza del numero di

una carta di credito può servir-

sene per acquistare qualcosa,

per cornspondenza, per telefono

o per via telematica. Sono ormai
molte le persone che hanno su-

bito questo tipo di «furto'i. Di

solito il titolare della cada non
subisce alcun danno, perchè le

società emert/tn'C( rimborsano le

somme conrestate dall'interes-

sato se non possono provare

che questi ha realmente acqui-

stalo la merce o il servizio og-

getto della transazione. Ma ri-

mangono le seccature e le per-

dite di tempo, che in alcuni casi

possono essere notevoli, e che
nessuno risarcisce.

Vediamo dunque i casi di frodi

più comuni e quali potrebbero
essere le possibili difese.

Un meccanismo
semplice

Una carta di credito è un do-

curnento con determinate carat-

tensticiie <se ne parla nel riqua-

dro), che viene fornito da una
società finanziaria, detta emit-

tente, a un soggetto, che viene

identificato come cliente o tito-

lare della carta. Costui può ac-

quistare beni 0 servizi presso
negozi o altre organizzazioni

commerciali, gli esercenti, che
hanno stipulato una convenzio-

ne con l'emittente. Si tratta

quindi di un rapporto a tre, che
diventano quattro se si conside-

ra che normalmente l'interme-

diano tra emittente e diente è

una banca. Quando il cliente

vuole pagare una certa somma
servendosi della caria, la conse-

gna all'esercente. Questi ne fa

una copia a ricalco su un modu-
lo, la iimemoria di spesa», con
un'apposita macchinetta. Sulla

memoria di spesa compaiono il

nome del cliente, il numero del-

la carta, l'importo scrìtto dall'e-

sercente e la firma che il cliente

deve apporre per confermare la

spesa. L'esercente dovrebbe
controllare che la firma corri-

sponda a quella posta sul retro

della carta di credito e che il nu-

mero della carta non sia com-
preso In una »lista nera» che gli

viene periodicamente Inviata

dall'emittente. In molti casi può,

0 deve, compiere un'ulteriore

verìfica, telefonando al "servizio

autorizzazioniii, che controlla la

validità del numero della carta e
la solvibilità del cliente. Spesso
l'addetto al servizio chiede la da-

ta di nascita del cliente: un con-

fronto semplice e rapido per ve-

rificare che la carta non sia Stata

appena sottratta al legittimo ti-

tolare.

Ci sono altri modi per spende-
re soldi con le carte di credito; Il

più comune è quello degli acqui-

sti per corrispondenza, con ordi-

ne scritto, telefonico o telema-

tico. Nel primo caso il cliente in-

via un modulo predisposto dal-

l'esercente. sul quale scrive il

numero della carta e appone la

firma. Se l'ordine avviene via te-

lefono 0 via modem, viene co-

municato solo il numero. Non
c'è una firma da controllare. L'e-

sercente può solo verificare, at-

traverso Il servizio autorizzazioni,

che la carta sia valida e che la

spesa rientri nel tetto stabilito.

La verifica è obbligatoria in caso
di importi che superino una cer-

ta cifra concordata tra l'esercen-

te e l'emittente. In caso di man-
cato controllo, il danno di un'e-

ventuale frode ricade su chi ha
fornito la merce o )l servizio.

Altre applicazione di plastic

money sono il POS (Pomi Of Sa-

le, punto di vendita) e l'ATM
(Automatic Teller Machine, in

pratica il Bancomat). In questi

casi tutto avviene in tempo rea-

le per via telematica: l'esercen-

te del POS infila la carta in un
apposito terminale che legge la

banda magnetica applicata alla

carta stessa, e digita l'importo

della spesa.

Dopo un controllo automatico.
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Le carte finanziarie

Le "Carte finanziarien, che chiamiamo genericamente carte di

credito, possono essere di diversi tipi. Le più diffuse sono dette

appunto "Carte di credito» perché permettono al cliente di pagare

effettivamente le somme spese con questo sistema qualche

tempo dopo la transazione, un mese in media. Ci sono poi le

carte "di debito», come il Bancomat, per te quali l'addebito è im-

mediato. Anche nel caso degli acquisti tramite POS si utilizza una
carta di debito, perché il trasferimento di fondi dal conto dell'ac-

quirente a quello dell'esercizio avviene in tempo reale o quasi.

Altri tipi di carte sono le kT&E» (TraveI & Entertainment) e le

«carte privative». Le prime sono emesse da società finanziarie e
sono destinate a una clientela di alto livello, che se ne serve per

ottenere sen/izi particolari, utili in caso di viaggi. £ in fase iniziale

la diffusione di carte per l’accesso a eventi culturali, manifesta-

zioni sportive e spettacoli m genere. Le carte privative sono
emesse da aziende del settore commerciale e della distnbuzione

o da enti che gestiscono servizi. Esempi di queste carte sono le

carte telefoniche della SIP e le Viacard della Società Autostrade.

la somma corrispondente viene

trasferita dai conto corrente del

cliente a quello del venditore, at-

traverso la rete telematica che
collega tutti gli istituiti bancari.

Ogni mese il titolare riceve

dell'emittente un estratto conto

con l'elenco delle spase che ha

fatto con la carta.

Nella maggior parte dei casi

esse sono già state addebitate

automaticamente sul suo conto

corrente bancario, ma il contrat-

to può prevedere anche che il

saldo avvenga con una rimessa

successiva al ricevimento dell'e-

stratto.

In questo caso, se il cliente

non riconosce una spesa, non la

paga, e comunica all'emittente i

motivi del rifiuto. Invece nel pri-

mo caso, quello delTaddebiio

automatico, bisogna attendere il

nmborso, che può essere im-

mediato (e allora e provvisorio) o
successivo alle indagini dell'e-

mittente Non c'è dubbio che il

sistema della rimessa diretta è

molto più sicuro, perché basta

non pagare una spesa non rico-

nosciuta, ma l'addebito automa-
tico in conto corrente è molto
più comodo. Per questo e la for-

mula piu usata dai soggetti pri-

vati, ma anche la più nschiosa.

/ punti deboli

A questo punto introduciamo

un quinto soggetto, il gaglioffo

che vuole spendere i soldi altrui.

Costui non deve fare altro che
impadronirsi di un numero di

carta, può farlo il commesso di

un negozio, copiando i numeri

dalle memorie di spesa, può far-

lo chiunque sbirciando una carta

appoggiata sul banco della cas-

sa di un albergo o sul tavolo di

un ristorante. Qualsiasi occasio-

ne è buona. A questo punto il

mascalzone può ordinare delta

merce via posta indicando ma-
gari un recapito telefonico e un

indirizzo di comodo, dal quale

sia difficile nsalire a lui in tempi
successivi. L'esercente non ha

modo di confrontare la firma,

può solo verificare che il nume-
ro corrisponda a una carta valida

e la copertura della spesa. Se il

truffatore ordina per telefono o
per via telematica, non deve
neanche disturbarsi per apporre

la firma, e il gioco e fatto. Quan-
do scatterà l'allarme la carta

verrà bloccata, ma per trovare il

colpevole sara necessana un'in-

dagine che non sempre andra a
buon fine bisognerà partire dal-

l'indirizzo al quale è stata spedi-
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CartaSi? GrazieNo!

L'idea dt realizzare questo
servizio è nata da un’esperien-

za personale, che ho iniziato a
raccontare sul numero 115 dt

MCmicrocomputer. Ecco il

riassunto della prima puntata.

Alla fine di agosto dello

scorso anrto mi arriva l'estrat-

to conto della CartaSi relativo

al mese di luglio. C'è un ad-

debito che non mi riguarda.

L’11 settembre telefono al

«Numero Verde», parlo con
diverse persone, il giorno do-

po mando un fax. Dopo due
settimane arriva una lettera,

dice che stanno indagando.
Mentre loro indagano, arrivano

gli estratti di agosto e settem-

bre. con altre spese che non
ho mai sostenuto, sempre in

valuta estera. 21 ottobre;
mando un altro fax, segnalan-

do il fatto e chiedendo la so-

stituzione della carta. L'estrat-

to conto di ottobre presenta le

solite spesene in dollari e
sterline. Prendo la carta, la ta-

glio in due pezzi e la spedisco

alla Servizi Interbancari, La ri-

cevuta di ritorno porta la data

del 2 dicembre.

E adesso gli ultimi sviluppi.

Il 2 febbraio arriva l'estratto di

dicembre. Ci sono i soliti ad-

debiti in dollari, sempre agli

stessi beneficiari. Prendo un
foglio di carta «uso bollo»,

espongo tutta la storia, denun-
cio gli ignoti truffatori nonché
la Servizi Interbancari, che non
ha fatto nulla per far cessare
la frode, allego tutti i docu-
menti e consegno il fascicolo

al più vicino Commissariato
della Polizia di Stato. Poi man-
do una raccomandata alta se-

de legale della Servizi Inter-

bancari, con il conto degli ad-

debiti abusivi e la notizia della

denuncia. E finalmente qualco-

sa si muove. Il 17 febbraio ar-

riva una telefonata da Milano:

«Se ci manda una copia della

denuncia, le restituiamo i sol-

di». Parte subito il fax di rispo-

L'awiso dell'accredito giun-

ge il 10 marzo. Nel frattempo

sono arrivati anche Testano
conto di gennaio, sempre con
i soliti addebiti abusivi, e una
«strana» lenera, evidentemen-
te di tipo standard, che mi co-

munica il blocco della carta dal

22 febbraio e ne chiede la re-

stituzione (cinque mesi dopo
la prima segnalazione, quattro

dopo la richiesta di sostituzio-

ne!).

Rispondo GrazieNo alla loro

offerta di una nuova CartaSi.

Perché il problema di fondo
non è Qnto la restituzione del-

le somme sottratte da uno o
più piccoli farabutti, quanto
l'efficienza di un sen/izio che
può e deve intervenire in tem-

po reale per evitare che l'abu-

so si ripeta. Certamente ci so-

no state disattenzioni umane
che il sistema informatico non
ha saputo prevenire o rilevare:

il 22 febbraio un sistema au-

tomatico mi ha invitato a resti-

tuire una carta che era arrivata

alla società il 2 dicembre. Evi-

dentemente nessuno aveva
registrato il fatto. Le sicurezze

elettroniche servono a poco
se l’umano non sta, come si

dice a Roma, «in campana». E
questo vale per il titolare, che
deve stare attento a non farsi

«fregare» il numero, e per

l'organizzazione interessata,

che perde in soldi e in imma-
gine,

M.C

Anatomia di una tessera

Le carte di credito e di debito

devono presentare determinate

caratteristiche di compatibilità,

perché un POS (Point Of Sale)

0 un ATM (Automatic Teller

Machine, cioè Bancomat e si-

mili) devono accettare tessere

di diversa provenienza. Lo stes-

so problema si pone per l'ac-

cesso a diversi tipi di servizi au-

tomatizzati. come gli «sportelli

del cittadino». Ecco quindi la

necessità di rispettare specifi-

che comuni, dettate dalTISO
(International Standardization

Office). Queste prevedono che

la carta sia fatta di cloruro po-

livinilico 0 materiali aventi pre-

stazioni pari almeno al polieste-

re e al polietilene. Le dimensio-

ni sono di mm 54 X 85,6 x 0,76.

La banda megnetica, della

quale naturalmente sono pre-

stabilite la larghezza e la posi-

zione, è suddivisa in tre piste.

La prima (pista lATA) è riserva-

ta alle compagnie aeree e com-
prende 79 caratteri alfanumeri-

ci in sola lettura. La densità di

registrazione è di 210 bpi (bit

per inch), 7 bit per carattere. La

seconda pista (A6A) è compo-
sta da 40 caratteri alfanumerici

in sola lettura, 75 bpi e 5 bit per

carattere. E utilizzata nelle ope-

razioni di carta di credito o per

accedere a servizi controllati in

tempo reale. La pista 3 (MIN-
TS. 210 bpi, 5 bit per carattere)

funziona in lettura e scrittura.

Inizialmente destinata ai servizi

off-line, cioè alle operazioni che
non avvengono in collegamen-

to in tempo reale con un host

remoto, oggi è utilizzata soprat-

tutto dal sistema Bancomat per

registrare i prelievi e impedire

che, accedendo a diversi termi-

nali, si possano superare i limiti

di prelievo giornaliero o mensi-

le.

11 problema della sicurezza è

dato soprattutto dalla relativa

facilità con la quale può essere
falsificata una carta, copiando
la banda magnetica. Sono state

quindi messe a punto tecniche

di protezione molto sofisticate,

che rendano difficile il lavoro

dei falsari. Il sistema più cono-

sciuto è di origine italiana: la

Mazzucchelli di Castiglione Olo-

na ha introdotto una codifica ot-

tica, da inserire nella carta in fa-

se di produzione, basata su. ef-

fetti di fluorescenza e fosfore-

scenza. Ne deriva una specie di

ologramma che deve essere ri-

conosciuto da un apposito let-

tore all'atto della transazione. I

tedeschi della Giesecke und
Devrient hanno introdotto la

«MM/Key». una chiave di rico-

noscimento affogata nella pla-

stica e correlata ai dati delta

banda magnetica. In America la

3M ha proposto il sistema
«Deep-Writing Dual Coercitivi-

ty». basato su due bande ma-
gnetiche sovrapposte. Sulla più

profonda sono presenti dati

leggibili da un’apposita appa-
recchiatura. ma che richiedono

un fortissimo campo magneti-

co per essere registrati o can-

cellati. Infine l'inglese Emidata
ha inventato una specie di fili-

grana magnetica, ottenuta con
un particolare allineamento
obliquo delle particelle di ossi-

ta la merce, presso il quale solo

un truffatore molto stupido con-
serverà il maltolto. Se invece
l’oggetto della truffa è un acqui-

sto di servizi, come la richiesta

di informazioni a una banca dati

0 l'abbonamento a un BBS, al-

lora trovare il delinquente diven-

ta problematico.

E fin qui siamo al truffatore

isolato, che di solito non riesce

a continuare a lungo il suo gioco,

perché appena il titolare della

carta si accorge di una spesa ir-

regolare, chiama la società, che
blocca immediatamente il nume-
ro. Ma, anche nel caso di una
carta rubata, il blocco non rende
la carta del tutto inutilizzabile,

perché il malfattore può contare

sul fatto che i controlli vengono
operati solo su spese che ecce-
dano un limite concordato tra l'e-

mittente e l'esercente.

Ci sono anche sistemi di frode

più complessi, che vanno dalla

falsificazione della banda magne-
tica, in modo di ingannare i ter-

minali POS o Bancomat, al siste-

ma escogitato da un gruppo di

malfattori, che aveva collegato di

nascosto un PC ai terminali POS
di alcuni commercianti complici.

Registravano le sequenze di dati

inviati dal POS al sistema e le ri-

do, difficile da riprodurre con
normali apparecchi di registra-

zione.

Tuttavia anche questi sistemi

presentano diversi inconve-
nienti, primo fra tutti la neces-

sità di richiedere l'impiego di

particolan apparecchi di lettura.

Un sistema normalmente adot-

tato per alcune carte non pro-

tegge dalla copia, ma evita che
qualcuno possa «fabbricare»

una carta nuova. Si tratta de!

CW (Card Validation Value, va-

lore di validazione delia carta),

un numero calcolato con un al-

goritmo segreto sulla base dei

dati della carta stessa e regi-

strato sulla banda magnetica,
che viene controllato automati-

camente quando la tessere vie-

ne insenta in un POS o in ATM.
La soluzione che si prospetta

per il futuro consiste nell’uso di

«carte intelligenti», dotate di

microprocessore incorporato,

praticamente impossibili da fal-

sificare. Ne parliamo nelle pros-

sime pagine, a proposito della

«carta del cittadino».
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Spedivano più volte, moltiplican-

do gli accrediti. Per le forze del-

l’ordine identificare i colpevoli è

stato un lavoretto facile, ma non
sempre i farabutti sono cosi in-

genui da far accreditare sui loro

stessi conti correnti i proventi

delle transazioni illecite.

Di altri metodi tecnologica-

mente avanzati si parla a mezza
voce, e a volte qualcosa compa-
re sulle cronache, ma è chiaro

che certi fatti non vanno troppo

reclamizzati, per evitare la com-
parsa di imitatori. Per te società

emittenti e le compagnie di as-

sicurazioni possono essere brut-

te batoste, e per questo si mol-

tiplicano I sistemi e le procedure

automatiche di sicurezza. Invece

contro I semplici ladn di numeri

è più importante l'accortezza dei

titolar e degli esercenti, e so-

prattutto è necessaria una diver-

sa regolamentazione della mate-

ria che obblighi a compiere con-

trolli che oggi sono facoltativi.

Che cosa si può fare

Il sistema migliore per evitare

di essere coinvolti in frodi con la

carta di credito è non usarla, anzi,

non averla nemmeno. Ma si trat-

ta di uno strumento troppo utile,

in alcuni casi indispensabile In-

fatti portare con sé torti somme
in contanti è ancora più perico-

loso, e per gli esercenti la carta

è più sicura deH’assegno. perché

permette di verificare immedia-
tamente la solvibilità del titolare,

anche di notte o nei giorni festivi,

perché i servizi autorizzazioni so-

no attivi ventiquattr'ore su ven-

tiquattro. È significativa la scelta

di molte società di autonoleggio,

che non chiedono il deposito

American Express: il titolare è sempre protetto

La riservatezza è una regola

costante del mondo bancario,

per una serie di motivi com-
prensibili, anche se non sem-
pre condivisibili. Le società

emittenti delle carte di credito

non sono un'eccezione.

Tuttavia vale la pena di fare

un tentativo per capire in qua-

le direzione si stiano muovert-

do per rendere più difficile la

vita ai truffatori delle credit

card. Ecco i) resoconto di una
breve telefonata con Isabella

Corderò di Montezemolo, re-

sponsabile delle relazioni

esterne deH'American Express,

la più esclusiva tra le carte di

maggior diffusione. Anche qui

è la nservatezza è d’obbligo. e

c'è una certa resistenza a dare

informazioni sull'argomento.

Le notìzie che compaiono
sempre più spesso sulla stam-
pa fanno pensare a un aumen-
to delle truffe compiute con le

carte di credito. È vero che la

situazione sta peggiorando!'
Qual è la risposta delle società

em;ffenr/i’ Ci sono in vista

nuovi strumenti o strategie
particolari per evitare gli abusi?

Per noi la prima risposta è

nella protezione del titolare. Se
il titolare riceve un estratto

conto con importi che non ri-

conosce di aver speso, basta

una telefonata, e rìoi riaccredi-

tiamo immediatamente le

somme contestate. Natural-

mente svolgiamo le opportune
indagini presso l'esercente. Il

titolare non subisce alcun dan-

no, a meno che non venga
provata una sua malafede.

E se una carta viene rubata, o
se un cliente ha il sospetto
che Qualcuno si sia servito del

numero della carta stessa,
quanto tempo occorre perché
la carta venga bloccata?

Anche qui basta una telefona-

ta e la carta viene bloccata im-

mediatamente.

In tempo reale? E anche sul

circuito intemazionale?

Esatto. In tempo reale e in

tutto il mondo. L'efficienza

della rete di telecomunicazioni

è un altro punto di forza per la

sicurezza dell'American
Express. E poi, insisto, il tito-

lare non subisce nessun dan-

no anche se la carta viene uti-

lizzata fraudolentemente prima

della segnalazione.

D'accordo, ma siamo sempre
sul piano del "dapon che si é

verificato un inconveniente.
Che cosa fate invece per pre-

venire gli abusi? Per esempio,
un'estensione del PIN alle

vendite telematiche, o obbliga-

re gli esercenti a un controllo

di congruenza dei dati fomiti

dal cliente.

Naturalmente quando è pos-

sibile si previene la frode. Stia-

mo attivando una serie di mi-

sure che non possiamo rivela-

re pubblicamente, è ovvio. É
un tasto molto delicato, ma di-

rei che siamo abbastanza bra-

vi; nell’anno passato molte so-

cietà hanno denunciato un for-

te peggioramento della situa-

zione, noi invece abbiamo avu-

to una diminuzione delle tran-

sazioni fraudolente.

Le misure che state attivando

sono in collaborazione con le

altre cane o sono soltanto vo-

stre?

Ci sorto tante cose che si fan-

no in collaborazione, come le

iniziative sui POS. Alcuni Inve-

stimenti si fanno in comune,
altri sono esclusivi. Noi, per

esempio, tendiamo a preveni-

re situazioni difficili, magari de-

cidendo di non dare la carte o
concedendo un tipo di carta

invece di un altro. Per il «cre-

dit scorìng» abbiamo una pro-

cedura nostra... ci sono diver-

se formule.

incora una domanda, compa-
tibilmente con le vostre regole

di riservatezza: in quale per-

centuale può essere valutata,

sul totale delle transazioni, l'irt-

cidenza delle frodi?

Posso dire solo una cosa, da
due anni a questa parte c’è

stato un grande aumento delle

frodi sulle carte di credito, an-

che perchè se ne è appropria-

to il crimine organizzato. Ma,
tolto questo fatto, non si pos-

sono dare percentuali, perché

sono cose temporanee, che
variano a seconda dei momen-
tì, dei rischi e delle particolari

situazioni, anche legislative da

un paese all'altro. Quello che
certamente si può dire è che
la cifra che viene fornita dalle

assicurazioni, che se non sba-

glio parlavano per l’anno pas-

sato di un’incidenza superiore

al due 0 tre per cento, è as-

solutamente folle. L’utile per

le società è dato dall'Interme-

diazione, i cui diritti non sono
mai più alti del quattro o cin-

que per cento. Se questi dati

fossero veri, il business delle

carte in Italie non andrebbe
bene come si dice, le società

dovrebbero fallire...
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cauzionale se il cienie si presen-

ta con una carta di credito.

La prima regola da seguire, per

il titolare, è lasciare in giro la car-

ta il meno possibile, e segnalare

sempre immediatamente all’e-

mittente qualsiasi irregolarità,

per non parlare del furto o della

perdita della carta stessa. Ma oc-

correrebbe anche una diversa re-

golamentazione degli acquisti

per corrispondenza, che più si

prestano agli abusi. Gli esercenti

che ricevono ordini di questo tipo

dovrebbero svolgere un control-

lo più accurato, con la collabo-

razione delle società emittenti.

È la strada scelta dalla nostra

casa editrice, che per i servizi di

MC-link, ha stipulato accordi

particolari con le società emit-

tenti per un controllo di con-

gruenza, nell'interesse degli

stessi abbonati, che va al di là

della normale verifica della vali-

dità della carta e del limite di

spesa. Per mettere m corso un

abbonamento con pagamento a

mezzo carta di credito, non ba-

sta che il richiedente comunichi
il numero della sua carta, occor-

re anche che fornisca alcuni

SUOI dati personali. La segretena

abbonati chiede conferma che il

numero corrisponda alla carta ri-

lasciata al signor tal dei tali, abi-

tante all'Indirizzo che ha indica-

to. Solo in caso di conferma vie-

ne autorizzato il collegamento.

Le società emittenti hanno ac-

cettato questa procedura di con-

trollo. ad eccezione di Visa Ban-
kamencard, che per questo mo-
tivo non viene accettata dalla

Technimedia. Il rifiuto di Banka-

mericard è stato motivato con
ragioni di riservatezza, senza te-

ner conto del fatto che non ven-

gono richieste informazioni su di

una persona, ma soltanto, per

sua protezione, la conferma di

un dato dichiarato dall’interessa-

to stesso... misteri del mondo
bancario

Comunque le società sono al

lavoro per rendere sempre più

difficili le truffe, proteggendosi

soprattutto contro le falsificazio-

ni delle carte, che costituiscono

li rischio più nlevante. Si tratta

infatti di una tecnica molto pe-

ricolosa, perché alla portata del-

la malavita organizzata Per
esempio, dopo le clamorose vio-

lazioni di pochi anni fa. il siste-

ma Bancomat è stato reso piut-

tosto Sicuro. Da quando è stato

ristrutturato non sono state re-

gistrate, per quello che si può
sapere, violazioni significative.

Diversa è la situazione per i

POS. le CUI transazioni avvengo-
no attualmente con sistemi cnt-

lografici meno sofisticati a cau-

sa di problemi di standardizza-

La legge c'è

Su queste pagine abbiamo
più volte sottolineato che in

Italia manca ancora una nor-

mativa penale per i reati infor-

matici, come la pirateria sul

software o l’intrusione non au-

torizzata in sistemi altrui.

Questo problema non esiste

per le frodi compiute con le

carte di credito, perché nella

maggior pane dei casi esse
rientrano nella previsione del

reato di truffa. Recita infatti

l’art. 640 del Codice Penale'

«Chiunque, con artifizio o rag-

giro, inducendo taluno in erro-

re, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui dan-

no. è punito con la reclusione

da sei mesi a tre anni e con la

multa da lire seicentomita a tre

milioni». Non c’è dubbio che
nei casi di frodi commesse
con l’uso abusivo della carta di

credito ricorrano tutte le condi-

zioni previste: l'artifizio (la car-

ta falsificata, o il numero sot-

tratto, o la registrazione dei

dati), l’induzione in errore (del

commerciante), il profitto in-

giusto per il truffatore e il dan-

no per II legittimo titolare, per

il commerciante o per la so-

cietà emittente.

Potrebbe bastare. Ma sicco-

me in Italia le leggi o non ci

sono, o ce ne sono troppe, un
decreto-legge del 3 maggio
1991 n. 143 ha rincarato la do-

se. Tra I «Provvedimenti ur-

genti per limitare l'uso del

contante e del titoli al portato-

re nelle transazioni e prevenire

le utilizzazioni del sistema fi-

nanziario a scopo di riciclag-

gio», è stato introdotto un ar-

ticolo, il 12. che recita cosi:

«Chiunque, al fine di trarne

profitto per sé o per altri, inde-

bitamente utilizza, non essen-

done titolare, carte di credito o
di pagamento, ovvero qualsiasi

altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro con-

tante o all’acquisto di beni o
alla prestazione di servizi, è
punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la

multa da lire seicentomila a li-

re tre milioni». Come si vede,

la copia conforme dell'art. 640
CP. Ma nella conversione in

legge del decreto n. 143 il le-

gislatore ha esteso la previsio-

ne del reato:

«Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto per

sé 0 per altri, falsifica o altera

carte di credito o di pagamento
o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di

denaro contante o all'acquisto

di beni o alla prestazione di ser-

vizi. ovvero possiede, cede o
acquisisce tali cane o docu-
menti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati,

nonché di ordini di pagamento
prodotti con essi».

I malfattori sono sistemati.

Basta prenderli.

zione tra i diversi soggetti inte-

ressati. E infatti negli ultimi tem-
pi sono state registrate numero-
se truffe attraverso i POS.
compiute per lo più con la ripe-

tizione di sequenze, abusiva-

mente registrate, di pagamenti
regolan. Le società emittenti so-

no al lavoro per stringere anche
queste maghe della rete di sicu-

rezza. Resta ancora insoluto il

problema delle vendite per cor-

rispondenza (per posta, telefoni-

che e telematiche). Sembra di

capire che l'incidenza di frodi in

questo settore non sia molto
preoccupante per le società, an-

che se costituiscono un’espe-
rienza negativa piuttosto diffusa

tra gli utilizzatori. In questo mo-
mento sembra che la sola stra-

da tecnicamente percorribile per

limitare questo tipo di truffe sia

l’obbligo per gli esercenti di

svolgere un controllo di con-
gruenza dei dati, come facciamo
noi per MC-link. Ma fanno capi-

re le società, questo comporte-
rebbe un numero enorme di ac-

cessi (che potrebbero essere
svolti automaticamente) ai servi-

zi di autorizzazione, per transa-

zioni di modesta entità. Che il

costo dei controlli sia più alto

del danno provocato dalle truf-

fe^ É difficile affermarlo con si-

curezza, questa gente non cede
neanche a un interrogatorio di

(se

Il FIN, Personal

Identification Number
Il numero di identificazione personale è un codice segreto, co-

nosciuto solo dal titolare della carta, che consente di correlare il

soggetto che esegue l'operazione ai dati registrati sul tesserino.

Naturalmente il PIN costituisce un sistema di sicurezza molto ef-

ficace fino al momento in cui non viene a conoscenza di qualche
malintenzionato.

Le procedure di assegnazione e verifica del PIN costituiscono

un esempio di quello che l’informatica può fare per la sicurezza.

Il PIN, come il CW (Card Validaiion Number). viene calcolato aP
l’atto dell'emissione della carta da un’apparecchiatura hardware,
una «black-box» (che impiega algoritmi sconosciuti e inaccessibili

anche al personale che la utilizza) partendo dai dati già presenti

sulla carta stessa. Il CW è impresso sulla t»nda magnetica, mentre
il PIN è un dato crittografato in uscita dalla scatola nera. Un par-

ticolare sistema «chiuso» lo stampa in chiaro sul foglio che, sigillato

automaticamente, viene consegnato al titolare insieme alla carta.

Almeno m teoria, nessun altro può conoscerlo. In pratica sulle carte

più protette esistono due numeri di vahdazione' il PIN, conosciuto

dal titolare, e il (3W. noto solo alla macchina che lo ha calcolato.

Quando il cliente digita i) suo numero sul terminale ATM. il dato
viene cnttografato secondo chiavi variabili e inviato in tempo reale

al centro di controllo della banca presso la quale si svolge l’ope-

razione. Se la carta è stata emessa da un altro ente, questo viene

a SUB volta interrogato attraverso una nuova e diversa crittogra-

fazione dei dati. A questo punto entra in funzione la stessa scatola

nera che ha calcolato i numeri, la sola che può verificarli e au-

torizzare il pagamento. Questo spiega le attese davanti agli sportelli

del Bancomat e perche basta qualche problema di qualità delle

linee telefoniche per bloccare il servizio. Se poi il sistema scopre

che il numero è compreso in una lista nera di carte smarme o
rubate, cattura definitivamente il tesserino per impedire ulteriori

tentativi di truffa.
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Professinalità ed

Assistenza Qualifìcata

COMPUTER

Prodotti di Alta Qualità

Convenienza nei Prezzi

VENDITA AL MINUTO E PER CORRISPONDENZA
COMPETENZA E CORTESIA A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI NELLE VOSTRE SCELTE

I punti vendila di EGiS COMPUTER sono a :

Sede ROMA : Via Castro Dei Volsci, 40/42 (M CoHIAlbani) - 00179 - Tel. 06/7810593 - 7803856

Filiale UDINE • Zona Tre Venezie - S. Daniele del Friuli - Via Kennedy, 31 Cso Riviera, I - Tel. 0432/941078

Orario 9:30-13:00 / 16:30-19:30 - Giovedì chiuso - .Sabato Aperto

CONTATTATECI ! ILVANTAGGIO PIU’ GROSSO SARA’ ILVOSTRO !

TUTTI I SISTEMI PC-COMPATIBILI
> > Anche IN PROVA nella vostra sede per 10 gg EFFETTIVI !!* < <
Pagamento RATEIZZATO in TUTTA ITALIA Pratica in 1 giorno

286 Base 286/27 386SX/16 386SX/25
430 596 650 750

386/25 386/33 386/40 486SX
999 1.130 1.200 1.450

486/25 486/33 486/33 Notebook 2Mb
1.650 1.871 256K Cache 386sx

2050 2590

Ogni compmer è da ritenersi funzionante, collaudato e così configurato :

Piastra Madre - 1 MegaByte RAM - Scheda Grafica VGA 800x600
Drive 1,44 -2 Seriali - 1 Parallela • Cabinet DeskTop -Tastiera lOI Tasti

PIASTRE MADRI DRIVE & Floppy CABINET
386/16 130
286 / 27 180

386SX/16 300
386SX/25 340
386 / 25 544
386 / 33 Cache 699
386 / 40 Cache 770
486SX 990
486 / 33 64 K Cache 1.350

486/33 256 K Cache t,490

SchedeVGA
800x600 256 KByle 79
1024x768 512 KByie 129

1024x768 l MByte 199

1280x1024 1Mb 33000 Col. 250
1280x1024 700000 Colori 399

AMIGA
Amiga 500 565
Amiga 500 Plus 667
Amiga 2000 1.200

Drive Esterno 129

Espans.512KA500 69
Monitor 1084/S CBM 395

Monitor D-Top Stereo 360
Mouse Amiga 50
Scanner Amiga 380
Videon 3.0 462
MIDÌ Amiga 60
ATONCE 396
HD500GVP50M 820
UD2000GVP80M 990
Controller GVP 370

I prern tono cn oìglùiii di In (IVA od.)

1,2 .MByte 105

1,44 MByte «
3.5DSDD 700 f
3,5110 1400£

Desk Top 140

Mini Tower 220
Tower .Medio 290
Alimentatore 90

>>>>>> STAMPANTI <<<<<<
9AGÌH 259 24AGIII 375 IjVSKR 1.175

_Citizcn^_OKl_^^tai^^J^JE^^E£son_^^

GARANZIA 12 MESI
Riparazioni con sostitu-

zione del pezzo in 24

ore lavorative !

RinnovamenU) del Vostro

vecchio sistema con

manodopera gratuita

ACCESSORI
Sound Btasier 230
Sound Blaster Pio 350
Gruppo 700W 550
Scanner + OCR 280
Scanner 256 toni + OCR 420
Scannerà Colori 699
Scanner da tavolo 980
Fax Murata 750
Videon 3.0 650
MS DOS 5,0 150

MS DOS + Windows 3 299

ANCHE A RATE IN TUTTA ITALIA !

Potete ora avere in mano la certezza di ogni Vostro

acquisto : rate da £52000 per 12 mesi senza cambiali

Evasione della pratica in 1^ su territorio nazionale

Un'occasione in più , una comodità in più...

GROSSA POTENZA VIDEO
A BASSO COSTO

Ag^ornate la vostra VGA !

Max 1280x1024 - Max 32000 Colori i 49.000

Idem + Anti-Aliasing 75(K)0(I Col. £ 79.000

e senza cambiare Monitor M!

MONITOR
180

VGA Mono 1024 230
VGA Color a partire da
VGA Color 1024 da

390

450
MulliSync Color
VGA 19" Color lCr>4

650
1.700

N7-:C3FG 990

H ARD DISK
45Fmiisu
105 Fujitsu

340
6UU

Seeaie 660
210 Segate 980

80 Quantum 550
400 Wesicr Digital

CD ROM + Audio
1.600

«XI

sìreamine Archive 60
1.250

850
Streaming ArchivclOS 1.250

ADD ON
Tastiera 101 Tasti 59

40
Conlr. FD-HD MFM PO
Seriale 25
Parallela 20
Game Doppia 22
.Multi I/O 50

22
Controller + 2 Ser/Z Parai 85
Mouse a partire da 19

Impasinalo Ar»A PubMicHi
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Adesso si chiama «Quaternaria». È la terza edizione del Forum per la Pubblica

Amministrazione, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che si tiene ogni

anno contemporaneamente a «Romaufficio». Sembra di capire che «quaternario» non
sia un'era geologica, ma il terziario avanzato, o innovativo, per la PA. Cosi abbiamo

un'altra parola per addetti ai lavori. Non ce n'era bisogno, perché di parole al Forum ne
sono corse molte, anzi troppe. Tre giornate di convegni, una valanga di interventi, dai

quali non è facile tirar fuori qualcosa di veramente sostanziale. Proviamoci

Quaternaria: lo Stato

è uno sportello elettronico

di Manlio Cammarata

orna, 6 marzo, stand di Grande
Fornitore delta PA.

Buongiorno, c'è Michelangelo?
Michelangelo chi?

Buonarroti.

Il giovanotto mangia la foglia:

- No. il dottor Buonarroti stamattina non
si è visto. Se vuol provare nel pome-
riggio...

Due giornalisti della stampa specializ-

zata marciano verso lo stand della

Sogel:

Hai visto? Repubblica ha dedicato due
pagine al virus. E neanche una riga al

Forum.
- Che vuoi farci? A una Pubblica Ammi-
nistrazione che cambia non crede nes-

suno...

Allo stand della Sogei c'é Giorgio

Benvenuto, che improvvisa una confe-

renza stampa nella sua nuova veste di

segretario generale del Ministero delle

Finanze. Tutti Intorno a uno sportello

automatico, nel quale bisogna inserire il

tesserino fiscale per avere informazioni

sulla propria posizione. Chiede Benve-
nuto:

Chi vuol provare? C'è qualcuno che
non ha paura del Fisco?

Silenzio.

Raptus certificatorio

E veniamo alla cronaca di questo ter-

zo Forum, che si apre ovviamente con

una seduta celebrativa. Apre i lavori

Giancarlo Scatassa, il presidente della

Commissione per il Coordinamento
Normativo e Funzionale dell'Informatica

nella Pubblica Amministrazione. È un
discorso decìso e appassionato, come

al solito, ma la parola passa subito al

saluto del sindaco di Roma, ed ai trion-

falismi del presidente dell'Ente Fiera di

Roma, per registrare poi un puntuale

intervento di Alfonso Quaranta, capo di

gabinetto del Ministro per la Funzione
Pubblica. Po( tocca a Gaspari in perso-

na, che ribadisce l’importanza deli'infor-

matica per il rinnovamento delle struttu-

re, e poi dialoga in videoconferenza via

satellite con il ministro Pandolfi, che si

trova a Bruxelles, Stretto in uno scher-

mo troppo piccolo per la distanza del

proiettore, Pandolfi lancia giusti ammo-

nimenti sulla modernizzazione della PA
e l'impiego delle nuove tecnologie. Poi

tutti a casa.

Il giorno dopo incorniciano i convegni.

«Modelli organizzativi e tecnologici per
le leggi 142/90 e 241/90» è il primo
tema. Il coordinatore. Donato Limone,
dice che la 241 può essere definita

come la legge sull'automazione d'ufficio

della PA e che ha come scopo principa-

le quello di rendere più trasparente l'a-

zione amministrativa nei riguardi dei cit-

tadini. Questo significa la necessità di

ridefinire ruoli, prassi e procedure, e
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quindi nuovi rapporti con i fornitori, che
non sono piu chiamati soltanto a propor-

re soluzioni tecnologiche, ma devono
collaborare a un progetto piu comples-

so, in un'ottica nuova. La domanda de-

ve riorganizzarsi per inventare soluzioni

che consentano di offrire ai cittadini

servizi adeguati, di qualità e in tempi

utili.

Senza riorganizzazione non e possibi-

le introdurre le tecnologie dell'informa-

zione con effetti realmente innovativi,

Insomma, conclude Limone, non ha

senso riempire le citta di terminali per il

rilascio automatico dei certificati pos-

sono servire solo a un cittadino che, m
preda a raptus certificatono, esca di

notte in pigiama in cerca di un foglio di

carta. Bisogna applicare l’art.18 della

241 ed eliminare la certificazione fornita

dal cittadino, cosi non servirà piu nean-

che lo sportello automatico.

Gli interventi che seguono, e che
continueranno per tutta la giornata, non
offrono spunti di rilievo: amministratori

che illustrano le esperienze maturate in

ambiti locali, industrie che propongono
modelli organizzativi e soluzioni forse

ancora non abbastanza concrete.

La «carta» per riformare

Ma gli sportelli automatici non sono
mutili, se vengono visti non come distri-

butori di certificati, ma come punto di

accesso dell’utente ai servizi, soprattut-

to di informazione, della PA, In questa
prospettiva si pone anche la «Carta del

cittadino, un'occasione di riorganizzazio-

ne e di nuovi servizi», oggetto del se-

condo convegno del Forum. Il coordina-

tore Danilo Magionesi, presidente di

Chartaforum Italia (un'attività del Forum
Telematico Italiano), ha paragonato l'at-

tivita della PA a quella di una banca, con
un back-office di gestione e aggiorna-

mento degli archivi a supporto dei servi-

zi. e un front-office per l’erogazione di

questi servizi al cittadino. La carta, una
specie di Bancomat amministrativo, co-

stituirebbe uno strumento per semplifi-

care li rapporto tra la PA e i cittadini

Si rivelano quindi significative le espe-
renze di Brescia, dove la caia a micro-

processore viene introdotta come libret-

to sanitario per i pazienti di una USL, e
della Valle d'Aosta, con un progetto

pilota di caia del cittadino, sempre del

tipo a microprocessore.

A Brescia, come ha riferito Mano
Malelli della Bull, una cala tipo CP8
denominata «tessera SalusCard» rap-

Dove abita il futuro

È difficile trarre, anche da una manifestazione come il Forum
per la Pubblica Amministrazione, un dato globale sul reale «stato di

avanzamento dei lavori» nel cambiamento dei rappoli Ira gli uffici

pubblici e I cittadini. L'innovazione va avanti a macchia di leopardo,

da un giorno all'altro si profilano cambiamenti in situazioni che
parevano disperate.

È il caso dell'Anagrafe Tributaria, il «cervellone» piu temuto
dagli Italiani, che annuncia l'installazione di terminali automatici per

fornire informazioni ai contribuenti sull'iter dei procedimenti presso

l'Ammimstrazione finanziaria. Bisognerà inserire il tesserino di

plastica con il codice fiscale per conoscere, per esempio, a che
punto sono le pratiche per i sospirati rimborsi delle tasse pagate in

eccesso E mente piu assegni che si perdono per la strada e non
arrivano mai al destinatario: gli accrediti viaggeranno sotto forma di

bit sulla rete interbancaria, fino al nostro corno corrente

Anche le Poste Italiane hanno mirotto una novità di primo

piano il «poiafoglio elettronico», basato su una caia a micropro-

cessore. la C-LESS di Olivetii. già funzionante su alcuni spolelli e

di prossima introduzione su tutta la rete degli uffici

Dopo l'esempio di Brescia, la citta forse oggi piu avanzata nei

servizi ei cittadini realizzali con mezzi informatici, sportelli e caie
del Cittadino spuntano qua e là m tutta Italia. A Bergamo sta per

essere distribuita alle circa 50.000 famiglie residenti una caia
intelligente (Bull CP8I che potrà essere utilizzata, oltre che per i

servizi del Comune, anche come cala di pagamento m negozi,

mezzi di traspoio, disinbuton di carburami ecc. E allo studio

l'utilizzo come libretto sanitario.

A Roma gli sportelli automatici sono stati annunciati qualche

mese fa. mentre a Modena sono già in funzione quattordici

terminali Qui, inserendo la tessera magnetica, si possono avere i

ceiificati in tempo reale, e se à richiesto il bollo, questo viene
addebitato sulla caiella esattoriale, li terminale fornisce anche
informazioni su lutti i sen/izi del Comune e sulle modalità di

accesso, notizie generali sulla città Icultura, spoi, turismo), ecc.

La regione Valle d'Aosta si prepara a sperimentare una carta

del cittadino a microprocessore e ha avviato il Progetto Valle

d’Aosta Cablala, con una rete in fibra ottica a larga banda
La Provincia Autonoma di Trento ha avviato nel 1990 il Progetto

Informatizzazione e Trasparenza, che passa aitaverso un accordo
con la SIP per accelerare lo sviluppo degli impianti per le telecomu-
nicazioni a fibra ottica. Il Comune di Cremona ha stipulato un
accordo con IBM per informatizzare le procedure secondo il

dettato della legge 241/90 Spoielli automatici sono presenti

anche a Milano e ad Asti. All'Aquila sono a disposizione degli

studenti deH'Universita. Il Consiglio Regionale del Lazio dovrebbe
completare entro l’anno l'automazione dei servizi ammimstrativi e
dell'iter delle delibere II Comune di Sasso Marconi, in Emilia, sta

ndisegnando completamente la propria struttura sulla base di

procedure automatizzate che pongono in primo piano i flussi di

comunicazioni tra ente locale e cittadini.
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/ sistemi informativi pubbiici

in italia

Ddirinuoduzione d> Franco Marozza al convegno sulla

gestione del patrimonio informativo della PA, ecco un elenco dei

principali sistemi informativi pubblici italiani. Naturalmente non
tutu sono completi e perfettamente efficienti, ma il numero dei

senori coperti rende l'idea della complessità del problema della

gestione dei patnmonio informativo pubblico, considerato nella

sua globalità.

1 Sistema di monitoraggio dell'attività di governo presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Sistema anagrafico (di competenza dei Comunil

3. Anagrafe tnbutana

A Programmazione sanitaria

5. Pubblica istruzione

6. Sistema giudiziario

7. Sistema deH'agricoltura

6. Sistema previdenziale

9.

Sistema dei beni culturali

10. Ragioneria Generale dello Stato (Ministero del Tesoro)

11. Ministero dell'Interno

12 Anagrafe delle imprese ICERVED) e banca dati SIREDI

13. Sistemi informativi regionali.
Guncarto s«ra>:.<a. p'es'Oente Oeiia Commissione per il coordirvwenio c/e/' i"

tormaiira nella ftiOOi/ca 4rnmi/iisrrazifine

presenta un dossier personale con i dati

anagrafici e amministrativi e il quadro

clinico del cittadino. Su diverse zone

della memoria della carta sono registrati

I fattori di rischio (ematico, allergico,

cardiaco ecc.), informazioni cliniche co-

me l'anamnesi, patologie e interventi

subiti, vaccinazioni, farmaci abituali, ri-

schi ambientali e cosi via.

Per l'impiego della carta si utilizzano

stazioni munite degli appositi terminali

poste nelle strutture opsedialiere,

l'USL, I medici di base e gli specialisti,

Tutti I dati contenuti nella memoria so-

no protetti e non cancellabili Per legge-

re e aggiornare le informazioni l'opera-

tore sanitario deve farsi "nconosceren
dal software, inserendo la propria carta

identificativa. Per garantire la privacy

sono previsti diversi livelli di accesso:

per esempio il personale dell'accettazio-

ne dell'ospedale può leggere solo i dati

anagrafici e amministrativi I vantaggi

offerti dalla SalusCard sono evidenti:

daH'automazione delle procdure di ri-

chiesta di esami o di interventi all’ag-

giornamento simultaneo della tessera e

della cartella ctinica nel PC del medico,

alla possibilità di interazioni con le strut-

ture di analisi e di diagnosi, alla pronta

idenficazione di un paziente che venga
portato al pronto soccorso in stato di

incoscienza, con l’immediata evidenza

dei problemi di allergie o altri stati di

rischio.

L’esperimento m corso nella Valle

d’Aosta è stato illustrato da Silvio Ma-
nieri di Syntax Stato, una società del

gruppo Olivetti. Per questo progetto e

stata scelta la carta a microprocessore

senza contatti della AT&T distribuita da

Sixcom (vedi riquadro) La memoria
contiene i dati anagrafici e dati personali

certificabili o notizie utili, come quelle

sanitarie o Fiscali Con la carta il cittadi-

no può accedere ai servizi resi dalla

Regione, dai Comuni e dagli altri enti

collegati, come il Ministero delle Finan-

ze, riNPS, il Ministero dell'Interno So-

no allo studio anche le connessioni con
la Camera di Commercio, l'INAIL, il Ca-

sellario Giudiziale, ecc. Ma la carta non
basta, occorre anche il sistema di ge-

stione. Questo SI articola su una sene di

sottosistemi: l'informativo, su sportelli

DairEmiis Ro'nagr'j rtgionf 'i*

sen.w n' Cili/ìcl’no uno spo'le'io fuipniilico delia

PA locale

self-service o presidiati; pratiche e certi-

ficazioni. con il collegamento automati-

co degli sportelli ai diversi enti, servizi

sanitari, con la possibilità teorica di svol-

gere tutte le pratiche, dalla scelta del

medico alla «ricetta elettronican (ma qui

c'è un problema- la Regione non dispo-

ne di un sistema informativo sanitario

completo); infine un altro sottoisistema

provvede alla gestione di tutte le carte,

con la previsione di un utilizzo anche
per consultazioni e referendum locali,

come previsto dalla legge 142/90.

Fra le altre e da ricordare la relazione

di Renato Borruso. magistrato e vice-

presidente dei CED della Corte di Cas-

sazione. Borruso ha tracciato il profilo di

una carta ideale, basata un sistema uni-

tario di identificazione del cittadino col-

legato ad archivi standardizzati presenti

in tutti gli uffici, in modo di costruire un

dossier personale con particolari carat-

teristiche legali, utile in qualsiasi rappor-

to con la PA. Borruso ha illustrato i

vantaggi che potrebbero derivare da

questo «documento unico», anche sul

piano della lotta alla criminalità e delle

indagini statistiche. È un'idea che Borru-

so insegue da anni Fino a qualche

tempo fa sembrava fantascienza oggi è
esagerato definirla realistica, ma non
c'è dubbio che sia ormai tecnicamente
possibile

Una rete per la PA
e la trasmissione

«La rete per l'accesso e la trasmissio-

ne dei dati delle Pubbliche Amministra-

zioni Italiane ed europee - Ritardi da
colmare e opportunità da cogliere»

questo il lungo titolo di un convegno
della seconda giornata. Il coordinatore

MCmicrocomputer n 1 1 7 - aprile 1992 109



CITTADINI & COMPUTER

Maurizfo Italo Balla, capo ufficio per

l'informatica, la telematica e l'automa-

zione d'ufficio della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, ha affermato che il

completamento delle banche dati della

PA e il loro collegamento in rete sono
indispensabili per il cambiamento del

rapporto tra cittadini e uffici, con il pas-

saggio all'uso di tutte le tecnologie in-

formatiche e telematiche disponibili

Oggi abbiamo le banche dati di consul-

tazione disponibili sugli host delle Am-
ministrazioni e di altri soggetti parapub-

biici 0 privati, molti dati sono già acquisi-

bili in linea (Catasto, Casellario Giudizia-

le, INPS, Motorizzazione Civile, anagrafi

dei maggiori comuni), e abbiamo anche
una rete pubblica a commutazione di

pacchetto, che la SIP garantisce acces-
sibile da tutto il territorio nazionale.

Quindi, ha detto Balla, costruire la rete

Le carte «intelligenti»

La carta del cittadino è stato il tema più

in evidenza tra gli stand e i convegni di

Quaternaria. Si tratta di un'innovazione che
avrà effetti benefici di grande importanza

nello sviluppo dei rapporti tra Pubblica Am-
ministrazione e cittadini-utenti, anche se la

certificazione automatica non sarà probabil-

mente l'uso principale di questo strumen-
to. Infatti l’obbligo per il cittadino di fornire

agli uffici informazioni alle quali essi posso-

no accedere direttamente è destinato a

scomparire, secondo il dettato dell'art. 18
della legge 241/90. La tessera servirà so-

prattutto come libretto sanitario, come tito-

lo per l'accesso a determinati servizi, come
mezzo di transazioni finanziane con la PA e

così via.

Tutto questo è reso possibile dalla quan-

tità di informazioni che possono essere
registrate nel tesserino e dalla sua nintelli-

genza», che ne rende possibile anche l'uso

oTf-line. cioè anche in assenza di collega-

mento con una banca dati centralizzata.

Quando viene utilizzata, le informazioni

contenute nella sua memoria possono es-

sere aggiornate. Inoltre presenta un grado
di sicurezza molto elevato, sia per le solu-

zioni che impediscono alterazioni del conte-

nuto. sia perché è impossibile falsificarla;

la Fabbricazione di una carta a microproces-
sore è alla portata di poche grandi industrie

informatiche, dotate di apparecchiature che
non è facile trovare sul mercato o costruire

m cantina. Ma vediamo come è fatta una
carta a microprocessore.

La C-LESS Olivelli in versione dimostrativa.

C'« anche lo Sdazio per la banda magnetica,

ologrammi e punzonature

Bull CP8

È una famiglia di carte, differenti per

quantità e tipo di memoria, oltre che per il

software applicativo incorporato, adatto di

volta in volta a impieghi diversi. Ha le

dimensioni di una comune carta di credito

a norma ISO, 54 x 85,6 x 0,76 millimetri, e
quindi I terminali ai quali è destinata posso-
no trattare anche carte di altro tipo, anche
Il stupide».

La CPU a 8 bit occupa una spazio di 18
millimetri quadrati. La ROM, che può arri-

vare a 4 kilobyte, viene programmata nella

fase di fabbricazione della carta in funzione

dell'uso al quale sarà destinata. C'è anche
una RAM, limitata a 128 byte, ma l'elemen-

to principale è una PROM (Programmable
Read Oniy Memory), che può arrivare ad
alcune decine di kilobyte. C'è anche un
modello che incorpora una EEPROM (Elec-

trically Erasable Programmable Read Onty
Memory), il cui contenuto può quindi esse-
re modificato dai terminali usati nelle tran-

sazioni per le quali la carta è predisposta.

L'interfacciamento con le apparecchiatu-

re esterne avviene con un connettore a sei

contatti metallici dorati posto sulla faccia

superiore della carta, a diretto contatto con
il microprocessore. La comunicazione è di

tipo asincrono a 9600 bit/s. Alimentazione,

clock, tensione di programmazione della

PROM e segnale di reset vengono fomiti

dal terminale.

La memoria dati può essere ripartita In

un massimo di cinque aree distinte, la

prima delle quali è l'uarea segreta», che
comprende dati crittografati con algoritmi

molto complessi, che rendono praticamen-

te impossibili l'alterazione delle informazio-

ni e l'uso da parte di persone non autorizza-

te. La sicurezza della carta è garantita an-

che dal processo di fabbricazione, al termi-

ne del quale vengono distrutte le aree di

accesso ad alcuni dei dati memorizzati, che
diventano così assolutamente inalterabili.

Olivetti C-LESS e LASER
Identico uso, ma tecnologia differente

per la carta a microprocessore senza con-

tatti sviluppata daH'amencana AT&T e di-

stribuita da Olivetti. É fabbricata m Italia, in

uno stabilimento nei pressi di Cosenza. Al

posto dei contatti metallici, che possono
essere soggetti a abrasioni o usura, la carta

«contactiess» si collega al terminale attra-

verso una connessione di tipo capacitivo.

In pratica ci sono quattro piastrine che
costituiscono le armature di altrettanti con-

densatori, la cui carica viene alterata dal

dispositivo di lettura e scrittura Alimenta-

zione e clock sono invece trasmessi per

induzione, grazie a un campo elettrico ge-

nerato dal terminale e captato da una bobi-

na. anch'essa annegata nella plastca del

tesserino.

Un aspetto interessante della carta C-

LESS è il sistema operativo di tipo Unix.

Questo consente di implementare nel mi-

croprocessore funzioni standard, semplifi-

cando il collegamento con i sistemi centra-

lizzati.

La linea di carte AT&T Olivetti compren-
de diversi modelli, che si differenziano per

il microprocessore e la dotazione di memo-
ria. Questa comprende RAM da 176 a 256
Byte, ROM da 4 a 10 KB ed EEPROM da 2
a 8 KB. La durata minima è di dieci anni, se
sottoposta ai «maltrattamenti» previsti dal-

le norme ISO. La sicurezza è affidata a

cinque livelli gerarchici di accesso, consen-

tili da chiavi i cui algontmi sono noti a

soggetti diversi' il primo al costruttore, il

secondo all'emettitore, il terzo all’applica-

zione, il quarto all’utente. L'ultimo livello è
«pubblico», cioè non è proteno da chiavi, e
consente l’eccesso a informazione non ri-

servate, come i dati anagrafici.

Un altro prodotto Olivetti impiegato nel

settore delle carte del cittadino è la CARTA
LASER, basata su una tecnologia simile a
quella del CD-WORM, che può essere
sento una sola volta e letto all'infinito. Le
informazioni non sono cancellabili. Questa
carta non è «intelligente», perché è sprov-

vista di microprocessore, ma permette di

portare in giro in pochissimo spazio una
grande quantità di dati; fino a 2,8 MB
formattati.

MCmicrocomputer n. 1 1 7 - aprile 1 992



CITTADINI & COMPUTER

telematica della PA italiana diventa qua-

si elementare, perché la multifuzionalità

del posto di lavoro utente può essere

trasportala sulla rete e costituire cosi

un servizio a valore aggiunto. E questo

può essere ottenuto senza turbare mini-

minamente l'assetto attuale delle reti

proprietarie delle singole Amministrazio-

ni, perché il collegamento può essere
ottenuto dalla mullifunzionalità della sta-

zione di lavoro, con una soluzione già

adottata dal 1985 nella rete della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri e quindi

da altri uffici (ne parleremo su uno dei

prossimi numeri di MC, ndr).

Tuttavia multifunzionalità e rete pub-

blica risolvono i problemi di interconnes-

sione solo sotto il profilo tecnico, per-

ché rimane la Babele dei linguaggi e dei

formati di archiviazione dei dati. Ma solo

in alcuni casi sarebbero necessari i col-

legamenti «computer to computerai, per

l'accesso ai file e Io svolgimento di

procedure come gli incroci tra Anagrafe
Tributaria e INPS o altri enti. In tutti gli

altri casi è sufficiente un semplice ac-

cesso all'informazione. A questo punto,

ha chiesto Balla.* qual è la politica della

SIP per Itapac^ Quanto intende investi-

re? Qual e la sua reale volontà di istitui-

re servizi a valore aggiunto sulla rete a

commutazione di pacchetto? Secondo il

relatore la SIP. oltre a garantire l’effi-

cienza della rete, dovrebbe adottare una

sene di iniziative che offrano all’utenza

un'interfaccia tecnico-amministrativa

per la migliore erogazione dei servizi.

Un panorama interessante e emerso
dalle altre relazioni. Onofrio Fanelli, ma-
gistrato e direttore del CED della Corte

di Cassazione, ha illustrato la nuova rete

che mette a disposizione degli utenti le

informazioni della prima grande banca

dati della PA, in funzione da circa ven-

t'anni. Bull, Olivetti e IBM hanno appro-

fondito gli aspetti tecnici e le questioni

relative agli standard. L'esperienza FIAT

e IBM nella società INTESA e la situa-

zione delle telecomunicazioni nella Pro-

vincia Autonoma di Trento hanno com-
pletato il quadro.

Patrimonio informativo

«Formazione informatica nella PA>i è

stato il convegno coordinato da Luciano

Russi della Scuola Superiore della Pub-

blica Amministrazione (vedi MC 115).

Tutti d'accordo nel ritenere urgente e

indispensabile affiancare la formazione

del personale all'introduzione delle tec-

nologie, utilizzando l'informatica anche
come occasione per una riqualificazione

generale dei dipendenti pubblici.

Niente di significativamente nuovo
sul fronte dei metodi: autoistruzione e

istruzione a distanza, strumenti multi-

mediali e cosi via.

«Gestione del territorio», è stato co-

ordinato da Carlo Maraffi, direttore ge-
nerale del Catasto. Un altro problema di

definizione di obiettivi e mezzi, di coor-

dinamento e di strategie, più che di

tecnologie. Le relazioni hanno riguarda-

to diversi progetti per la gestione del

territorio, la programmazione degli inter-

venti e la difesa deH’ambiente.

"Gestione del patrimonio informativo

bella PA per offrire un miglior servizio»

è stato il tema del dibattito cordinato da

Notebook in cartonio

Avete letto bene' cartomo, non cartwnio.

Si tratta di un nnatenale, del quale e scono-

sciuta l'effettiva radioattività, straordinaria-

mente simile al normale cartone. Con esso

la Veio Compiuters e Senzapiuters (gruppo

tecnologicamente operativo della Veio 01-

ding. a sua volta società capofila della Veto

lurop Corporescion) ha realizzato un legge-

rissimo notebook, chiamato «Empiy ré,

perché perfettamente vuoto». Secondo
quanto afferma il patmatissimo dépliant. « ..

il suo mancato utilizzo non cozza con la

razionale ottimizzazione dello sfruttamento

delle risorse EDP... Fenomenale anche in

configurazione base... Il video e al fosforo

verde, consigliabile perciò ai piu sbadati e a

Chi presenta problemi di memoria.., Lo
schermo del tipo retroilluminato assolve

anche le funzioni di abat-jour dal tono davve-

ro professionale... Affidabilità assoluta...

Test di laboratorio effettuati in condizioni

limite confermano che Empty PC non si

guasta mai... non può essere intaccato da

virus, non consente l'accesso a dati di

qualsivoglia genere, non offre spunti per la

perpetrazione di cnmim informatici...». E di

dismformatica da salotto parla il lucumone
addetto alla promoscion, affermando che il

numero di MHz può essere stabilito diretta-

mente dal proprietario per il semplice gusto
di indtspenire gli interlocutori.

Pesce d’aprile’ O il cronista e impazzito?

No, rEmpty PC era veramente esposto in

uno stand di «Quaternaria», con tanto di

Signorina, opuscoli e quant'altro. Veio Com-
piuters e Senzapiuters è stata fondata da
una comitiva di signori che sarebbe irrispet-

toso chiamare buontemponi, dal momento
che comprende alcuni nomi molto noti nel

campo dell'informatica italiana pubblica, pri-

vata e 3 partecipazione statale. Secondo
quanto si legge nel già citato dépliant,

costoro sarebbero i Lucumoni o Cavalieri di

Veio, depositari dell'informatica omeopatica

che causò il decimo della civiltà etrusca..

Siamo seri una trovata come questa

costa fior di milioni. Che cosa c'é dietro’ È
un'iniziativa pubblicitaria a scoppio ritarda-

to’ A che cosa mirano i sedicenti Lucumo-
ni’ il cronista ha fatto qualche indagine, e ha

trovato solo che dietro il recapito telefonico

della Veio eco. si cela una nota SpA dell'In-

formatica. E che stanno preparando per

l'inizio dell'estate un convegno che dovreb-

be avere come tema «Idiozia artificiale e

sistemi inesperti» Mah...

Un'altra scoperta del cronista e del foto-

grafo, che per non dare neH'occhio si aggira-

va per Romaufficio travestito da attendente

del Kaiser, è che l'Emply PC è una volgare

violazione di brevetto industriale. Infatti più

di un anno fa la Siemens-Nixdorf ha presen-

tato il primo notebook in cartone lo vedete
in fotografia. La differenza tra II prodotto
dell'industria germanica e l’Imitazione italia-

na e che il primo non è propriamente vuoto,

ma il suo interno è occupato da un mattone
0 da un altro oggetto simile, molto pesante.

Si rivela quindi ottimo per abbattere la

concorrenza. Il modello italo-etrusco ricorre

a mezzi ancora più feroci: «Sarà una risata

che VI seppeiiirà».

Un angolo Osilo stana della Veio Compiuters e
Semapiuters

È Osila Siemens-NixOorf il pomo notebook Oi

cartone
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Franco Marozza dell'ISTAT (vedi MC
113). in una ricca e documentata intro-

duzione Marozza ha indicato i sistemi

informativi come patnmonio della collet-

tività e l’informazione come servizio. Da
queste premesse nascono le esigenze

di coordinamento e interconnessione

dei sistemi informativi pubblici con i

requisiti del livello del servizio, della

qualità del dato e della facilità di acces-

so. La Pubblica Amministrazione, ha

detto Marozza, ha scoperto da tempo
l'importanza strategica dei sistemi infor-

mativi, e sono così nati importanti siste-

mi nelle aree vitali dell'attività del pae-

se, ma il loro sviluppo è stato quasi

sempre affidato a società esterne alla

PA, che II hanno progettati e realizzali, e
ne mantengono spesso la gestione e la

manutenzione. Più volte si è detto che il

problema non consiste nel delegare le

fasi d) realizzazione, di gestione e di

manutenzione, ma nell'assurdo che la

fase di ideazione e progettazione del

sistema non sia gelosamente rivendica-

ta dalTAmminisirazione proprietana.

pertanto la domanda pubblica va qualifi-

cata, dando un contorno più aggiornato

agli scenari in continua evoluzione e
sviluppando una linea di autonomia in

materia di sistemi informativi della PA,

che deve essere coinvolta nella pianifi-

cazione, nei controlli, neH'organtzzazio-

ne, nella scelta delle tecnologie, nelle

valutazioni di carattere economico e an-

che dei rischi legati ai tempi burocratici

e agli usi non corretti degli strumenti.

Ecco quindi il problema dell'integrazione

e del coordinamento delle informazioni

tra I diversi sistemi della PA, che il

relatore ha identificato ed elencato, tra-

sportando in una dimensione europea
un problema ancora tutto da risolvere

nel contesto nazionale.

Ma organizzare e coordinare le risor-

se informative, ha proseguito Marozza,

è solo la prima parte del problema. C'è

anche un marketing dell’informazione,

con il problema della «pubblicità» ne-

cessaria a far conoscere il prodotto e

della scelta dei mezzi di diffusione: a

quelli tradizionali della carta stampata e

della radiotelevisione si affiancano oggi i

supporti informatici: le informazioni

possono essere rese disponibili «on li-

ne» in tempo reale, ma i problemi di

qualità, di affollamento e di costo delle

linee di telecomunicazione possono ren-

dere più conveniente la distribuzione su
dischetto ottico o magnetico, favorita

dalla crescente diffusione deH'infoimati-

ca individuale Anche in questo conve-
gno le relazioni hanno messo illustrato

esempi significativi di realizzazioni infor-

mative da parte di diversi enti.

Ma il quadro è confuso

Lo spazio, oltre ai comprensibili limiti

della pazienza del lettore, impedisce di

rendere conto degli altri convegni. Fra

l’altro il cronista non possiede il dono
deH’ubiquità, e il fatto che si svolgano

sempre almeno due riunioni nello stes-

so tempo rende impossibile seguire tut-

ti i lavori.

Comunque si possono trarre alcune
considerazioni finali. Se lo scopo di que-

sta edizione del Forum era una ricono-

gnizione sullo stato di avanzamento dei

lavori per il rinnovamento della PA, l’o-

biettivo è stato raggiunto in modo indi-

retto. La frammentarietà e l’incomple-

tezza di alcune iniziative, qualche ecces-
so di bla bla, di autocelebrazioni e di

autopubblicita sono stati gli elementi

negativi della manifestazione, in contra-

sto con la serietà di molte impostazioni

e la determinazione a proseguire sulla

strada intrapresa, che più volte sono
state messe in rilievo su queste pagine.

Insomma, Quaternaria voleva chiarire

la situazione del passaggio della Pubbli-

ca Amministrazione verso l’efficacia e la

trasparenza rese possibili dalle nuove
tecnologie: la manifestazione stessa ha
costituito una perfetta fotografia della

realtà di oggi.
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HO SCSI CONTROLLER PER A2000

. 240000

PER OGNI MG AQQGtUNQERE
A209I COMMODORE 0-2 MB
PER OGNI MB AGGIUNGERE
ADSCSI ICO

HARD DISK SCSI

. 280000

. 100000

. 240000
- 170000

OUANTUM52MB-nms L 44

OUANTUM80MB-11ms L 7!

QUANTUM 10SMB-11fflS L. 8<

QUANTUM 210 MB-11ms L 121

HD SCSI PER A500

SYNTHESIS HARDITAL 0-8MB
)N0UANTUM52M3-11itis L 51

PER OGNI MB AGGIUNGERE L 1C

A SBO COMMODORE 0-2MB/20MB L 62

PER OGNI MB AGGIUNGERE L U

HD IDE PER A500/1 000/2000

DOTTO HARDITAL L. 1£

HD IDE ATBUS PER DOTTO
PHAIRIETEK20MB-2.5' L. 45

PRAIR1ETEK40MB-2,5" L- Ti

QUANTUM 40MB-3.S' L. 4!

I COMPUTER AMIGA

AMIGASOOCONGARANZIACOMMTTALIAL 629000

COME SOPRA MA CON 1MB L 690000
COME SOPRA MA CON 2.SMB L. 849000

AMIGAS00PLUSCON2.0E IMBRAM L 710000

CDTV COMMODORE L. 1040000

AMIGA 2000 CON GAP COMM ITALIA L1190000
COME SOPRA MA CON HO SCSI QUANTUM 62MB E

3MB RAM L. 2190000
AMIGA 3000 2SMHZ E HO QUANTUM 52MBL 4760000

COME SOPRA MA COTI HD QUANTUM 105 MB
L 6390000

I DISCHETTI

DISCHETTI SONY, BULK. DS-D

SCHEDE AUDIO-VIDEO

GENLOCK CARD A2300 COMMODORE L. 390000
FLIKERFIXERA2000 L 310000
FLIKERFIXER 500 INTERNA L 310000
MONITOR MULTI5YNC 14" PER FLIKER FIXER

L 490000
COLORBURSTMASTPERA500/100&2000 L. 990000

ESPANSIONI PER A2000
SYNTHESIS HARDITAL 2MB L. 340000

4MBL520000-6MBL.7ao0008MGL840000
SUPEROTTO HARDITAL 2MB L 280000
4MB L 460000 - 8MB L. 760000
A20S8 COMMODORE 2MB L 790000

ESPANSIONI PER A500
SYNTUESISHARDITAL^BL 3800004MB
L S80000-6MBL 740000-8MS L 660000
INSIDER OS HARDITAL 512 KB L 59000
CON CLOCK L. 74000

INSIDER 1 HARDITAL I MB PERA500 PLUS

ESPANSIONI CHIP RAM PER
ASCIO E A2000

MEGA AGNUS HARDITAL 2MB DI CHIP

ESPANSIONI PER A3000
RAMZIP 1MBX4-2MBL 190000-4 MB
L 320000-BMB L. 620000

LE STAMPANTI
I COMMODORE L 31i

I COLOR COMM L4K

fOMpUT€R
^€NT€fì

PER ORDINAZIONI
E INFORMAZIONI;
VIA FORZE ARMATE 260

20152 MILANO
TEL 02 48016309/4890213

FAX 02 4890213

TUTTI I PREZZI
SONO IVA

COMPRESA

I PERSONAL COMPUTER IBM COMPATIBILI

HAR286-16L.M21 MHZ-CPU286 A 0 WAITSTATE-1 MB RAM-1 DRIVE

1.44 MB3,S'-2 SERIALI I PARALLELA-CASE CON DISPUY DESKTOP
O MONITOWER CON ALIM DA 200W-CONTROLLER PER 2 FD E 2

HARD DISK IDE AT BUS-SCHEDA VGA 800X600 TASTIERA ESTESA
DA 102TASTI-DR.DOSS.OCON MAN. ITALIANO A CORREDO

L. 690000

HAR 266-20. COME SOPRA MA CON CPU 286/20 L.M. 26MHZ
L 730000

HAR 3B6-SX16. COME SOPRA MA CON CPU 386 SX16 L 649000

HAR 386-SX20 COME SOPRA MA CON CPU 366 SX2Q L 699000

HAR 386-25 L.M 33MHZ-CPU 386/25 A 0 WAIT STATE-4 MB RAM-1

DRIVE 1.44* MB 3,5'- 2 SERIALI 1 PARALLELA 1 GAME-CASE CON
DISPLAY DESK TOP O MINITOWER CON ALIM. 200W-CONTBOLLER
PER 2 FDD E 2 HARD DISK IDE AT-BUS-SCHEOA VGA 800X600-

TASTIERA ESTESA 102 TASTI DR. DOS 5.0 E MANU ITALIANO A

CORREDO. L 1390000

HAR 386-33 L M. SEMHZ COME SOPRA MA CON CPU 386/33 E 64KB

CACHE L. 1590000

HAR 486-33-SX20 L.M 92MHZ COME SOPRA MA CON CPU 486SX20

L 1690000

HAR 466-33 L.M. 1S1MHZ. COME SOPRA MA CON CPU 486/33

l 1990000

NOTEBOOKCPU386/20-LCDDISPUYRETROILLUMINATOCONRISOL.
VGA 640X480-1MB RAM- 1 HD 20MB-1 DRIVE 1.44' MB-CON ALIM

BATTERIE, BORSA TRASPORTO L 2990000

COME SOPRA MA CON HD DA 60MB L. 3490000

ACCESSORI E PERIFERICHE

MOTHER BOARD-2B6-16 L M 20MHZ
MOTHER BOARD-286-20 L M.26MHZ

MOTHER BOARO-366-SX16 L.M.21MHZ

MOTHER BOARD-3B6SX20 L.M.26MHZ

MOTHER BOARO-386/2S L.M.33MHZ

MOTHER BOARD-386G3 L.M.56MHZ

MOTHER BOARD-466SX20 L M 92MHZ
MOTHER BOARD-486/33 L M 151MHZ
MOTHER BOARD 486/50 L M 230MHZ

COPROCESSORÉ INTEL 80287 10/12/16/20MHZ

COPROCESSORE INTEL 80387SX20MHZ

COPROCESSORE INTEL 80387/33MHZ

DRIVE1.2 MB-5.1/4*

HARD DISK 40MB-17ms IDE AT-BUS

HARD DISK 130MB'17ms IDE AT-BUS

HARD DISK 21QMB ISms IDE AT-BUS

CONTROLLER PER 2 HD AT-BUS

CONTR. 2FDD»2H0t2SER.1 PAR-1GAME
MONITOR 14' VGA B/N SCH.PIATTO

MONITOR 14- SUPER VGA COLORI TRISCAN 1024X768

MONITOR 19' SUPER VGA COLORI TRISCAN 1024X758

SCHEDA VGA 256 K 800X600

SCHEDA VGA 1024X768 1MB

MOUSE
HANDY SCANNER 200/300/400 DPI

HANDY SCANNER COLORI

. 179000

. 210000

. 349000

. 419000

. 570000

749000

890000

1340000

. 1690000

. 190000

290000

. 430000

125000

390000

720000

, 1190000

40000

290000

840000



PERSONAL €OSr CONFlGURilTL.
Ilio RAM+HARD DISK 45110+
DRIVE (1,44-1,2)+S.VGA COLORI
Z SERIALI+PARALL.+GAME+TASTIERA 102
MOUSE TRE TASTI+MANUALI E DISCO DI SISTEMA

286/27 MHZ L. 787.000
386/33 sx L.929.000
386/33 MHZ dx L. 1.099.000
386/59 cache L. 1.199.000
486/99 SX L. 1.199.000
486/170 cache L. 1.599.000,

48 ORE DI PRÒVA PRIMA DELLA
CONSEGNA, ASSISTENZA IN
SEDE GRATUITA IN 1

5

MINUTI.

NOTE" ^BOOK
Veridata 386sx Imb

HD 20 mb 1 drive (1,44)+
vga+mouse+bofsa,

L. 1,799,000
Chaplet 386 sx 20 hd 60 mb+
2 mb di ram 1 drive (1,44)+

vga+mouse+borsa,
L. 2,499,000

MONITOR
I
MONOCROMATICO VGA L. 1 79 . 000
VGA COLORE 14 POLUCI L.389.000

' MDLTISCAN 1024X768 L.489.000
NEC 3FG 1024X768 0,28 L.999.00C

ACCESSORI
SCANNER GENIUS OCR L. 199.000
SCANNER COLORI GENIUS L.549.000
SOUND BLASTER VER. 2.0L.219.000
SOUND BLASTER PRO L.349.000
MIDI PER SOUND BLAST L. 49.000
MODEM 2400 BAUD L. 149.000
MODEM FAX EST MOFAX L.299.000
TAVOLETTA GHAF. 12X1 2 L.299.000

STAMPANTI
' NEC P20 24 AGHI 216 GPS L 499.000
NEC P30 24 AGHI 136 C. L 729.000
CITIZEN SWrPT 24 A (colori) L 539,000
SWTPT 24X 24A 136C (colorl)L 799.000
CITIZEN PN 48 NOTEBOOK L. 549.000
CITIZEN 224 24A (COLORI) L 399.000
STAR LC 20 9A 180 CPS L 289.000
LC 200 COLORI 222 CPS L 379.000
LC 24/200 COLORI 24A L. 580.000
OLIVETTI 136C 9 AGHI L 399.000
PANASONIC 1 123 24 AGHI L. 459.000

In Via GUIDO
CASTELNUOVO 33
[Ponte Marconi)
00146 Roma

Tel. 06/5566219
Tel. 06/5592835
Fax. 06/5594161

VENDITA RATEALE
DA 6 A 48 MESI
SENZA CAMBIALI,
solo zona di roma

Tutti i giorni dal lunedì
al sabato dalle ore 9:30

alle ore 13:00 e dalle ore
1S:30 alle 19:00, lunedì

mattina chiuso
t PHim SONO AL SETTO DT»



Grandi Sistemi

Seconda tappa del nostro viaggio alla scoperta dei grandi sistemi informatici. Questa
volta tocca a Bull, la multinazionale francese che occupa il terzo posto nella classifica

dei costruttori europei e, per quanto riguarda i sistemi medi e grandi, il secondo in

Italia. La società è nata in Norvegia, ha lavorato con partner di altre nazioni che ne
hanno a volte modificato l'identità e presenta una gamma di prodotti e di soluzioni

motto variegata, che riflette te vicissitudini di una storia complessa. Una storia che,

sotto molti aspetti, può essere utile per capire l'evoluzione di tutta la grande
informatica

Bull:

il proprietario è ospite

ài Manlio Cammaraia

S
tavo per intitolare questo pezzo
«Bull, una realtà italiana». Avreb-

be fatto piacere alle persone che,

con rara efficienza, mi hanno fornito

gran parte delle informazioni che state

per leggere. Ma sarebbe stata un'affer-

mazione guanto meno esagerata. Per-

ché è vero che Bull é una presenza
attiva in Italia fin dagli albori dell'Infor-

matica e che ancora oggi i suoi stabili-

menti nel nostro paese costituiscono

una realtà consolidata, ma stiamo par-

lando di una multinazionale che ha il suo
quartier generale in Francia e partner in

tutto il mondo.
D'altra parte oggi tutti i grandi fornito-

ri del settore informatico hanno una
dimensione intemazionale, con alleanze

e partnership che rendono difficile l'at-

tribuzione di etichette di

«denominazione d'origine

controllata». Anzi, nel caso
di Bull, l'origine non è quella

che traspare dalla situazione

attuale.

Una storia tormentata

Corre l'anno 1919 quando
il giovane ingegnere norve-

gese Fredrik Rosing Bull ot-

tiene il brevetto per una
macchina a schede perforate

per calcoli statistici. Il primo
esemplare viene acquistato

dopo da una compagnia di

assicurazioni di Oslo. Dopo
la prematura scomparsa di

Bull una società svizzera, la

H. W.. inizia a costruire le

macchine Bull a Zurigo, e nel

1931 apre uno stabilimento a Parigi.

Inizia cosi la storia francese dell'azien-

da, che nel 1933 diventa la CM8, Com-
pagnie des Machines Bull.

Con gli sviluppi dell'informatica nel

primo dopoguerra la CMB si converte

alle nuove tecnologie e nel '51 lancia il

modello Gamma 3, uno dei primi elabo-

ratori per il calcolo scientifico. Nel '62

viene siglato un accordo con ia NEC
(Nippon Electric Corp,), ancora oggi

partner di Bull, che in questo modo può
accedere alle tecnologie occidentali. Nel
'64 la statunitense General Electric ac-

quista la maggioranza del pacchetto
azionario della casa francese, che diven-

ta Bull General Electric, La CMB assu-

me il ruolo di holding. Nel 1970 General

Electric cede la maggior parte delle sue

attività nel settore informatico alla Ho-
neywell e Bull General Electric diventa

Honeywell Bull. Nel '76 la Bull pone le

basi per il suo attuale assetto, fonden-
dosi con la Cll (Compagnie Internationa-

le pour rinformatique), controllata dallo

Stato francese- La Cll Honeywell Bull è
per il 53 per cento di proprietà statale e
per il restante 47 per cento della Ho-
neYwell.

Nell'83 ritorna il nome Bull, con il 97
per cento delle azioni in mano dello

Stato, ma nell'87 si toma indietro; la

Honevwell Bull Ine. vede di nuovo in

primo piano il partner americano, men-
tre la presenza dei giapponesi della NEC
sale al 1 5 per cento. Àncora passaggi di

mano neH'88, quando la Compagnie des
Machines Bull acquista il controllo della

Honeywell Bull. L'anno dopo
l'ultimo cambiamento di no-

me: Bull HN Information Sy-

stems.
E siamo alla storia recen-

te: nel '90 CMB acquista la

Zenith Data Systems per rin-

forzare l'offerta nel settore

dei personal e l'anno scorso

il Gruppo Bull acquisisce il

controllo totale delle affiliate

Bull HN; NEC scambia il suo
15 per cento in Bull HN con
una quota di pan valore in

CMB (oggi NEC controlla il

4,7 per cento delle quote
della Compagnie des Machi-

nes Bull).

L'ultima novità, che risale

a pochi mesi fa, è l'ingresso

di IBM, con una quota anco-

ra da definire e che potrebbe
L'informatics italiana é nata qui, e Caluso. nel Canavese. Oa questo stabili-

menio ustì l'OUvetu ELEA Oggi e la (aDOrice delle stampanti Bull Compupnni.
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DPS 6000 e 7000: proprietari ma aperti

Le serie DPS 6000 e DPS 7000 sono costituite da minisistemi multiprocessore Ile

macchine entry-levei della sene 6000 sono monoprocessor), basati rispettivamente sui

sistemi operativi GCOS6 e GCOS7. L'apertura a UNIX è presente nei mini della sene DPS
6000, in cui la nuova versione del sistema operativo GCÒS6/HVS offre l’accesso a basi di

dati distribuite su sistemi UNIX, sfruttando il protocollo standard TCPflP. In questo modo
gli archivi appaiono residenti su un sistema unico.

Sui mini DPS 7000 la recente versione Release V6 del sistema standard su base UNIX,
implementati su mini, non raggiungono le prestazioni di OLTP possibili sui sistemi

propnetan, soprattutto nel caso di mainframe.

essere compresa ira il 5 e il 10 per

cento. Il valore dell'accordo non è tanto

nella partecipazione azionaria, relativa-

mente modesta, ma nelle conseguenze
sul piano tecnologico e commerciale.

Infatti, se con questo accordo IBM
aumenta le sue possibilità di penetrazio-

ne sul mercato europeo, Bull ba acces-

so alla tecnologia RISC, nella quale era

in ritardo, che probabilmente sarà la

carta vincente per i medi sistemi dei

prossimi anni. Con gli accordi tecnologi-

ci, che prevedono uno scambio di

know-how nei due sensi. Bull si inseri-

sce anche nella «task force» costituita

da IBM e Apple per gli sviluppi del

multimediale.

La presenza di Bull in Italia risale al

1949, quando Olivetti, allora produttore

di macchine per scrivere, entra nel set-

tore dell'elettronica con un accordo con
la CMB, dando vita alla Olivetti-Bull per

la distribuzione dei calcolatori a schede
perforate costruiti dalla casa francese.

Nasce quindi con la collaborazione di

Bull il primo calcolatore elettronico ita-

liano, l’ELEA (Elaboratore Elettronico

Automatico), venduto dal 1959 al '64 in

due modelli di diversa potenza, per un

totale di 170 esemplari. Non pochi, per

quei tempi.

Oggi Bull HN Italia occupa oltre quat-

tromila dipendenti. In parte sono impe-

gnati in compiti di sviluppo a Pregnana

Milanese, dove sono state sviluppate le

soluzioni Unix (il vecchio Superleam,
oggi sostituito dai mini DPX/2), il siste-

ma operativo GC054 e la fascia bassa
dei mini DPS6.

Nello stabilimento di Caluso. alle por-

te di Tonno, è stata concentrata la pro-

duzione di stampanti. Proprio a Caluso

erano costruiti gli elaboratori Olivetti

Elea, in una fabbrica ricavata da una
vecchia filanda.

Soluzioni informatiche: il DCM

Lo slogan che accompagna il marchio
Bull, «Computer e soluzioni informati-

che» non rende completamente l'idea

dell'impostazione commerciale della so-

cietà. Infatti l'offerta Bull vede in primo
piano le soluzioni informatiche, e all'in-

terno di queste le linee dei prodotti

hardware e software. Questa visione

del mercato è fondata su argomenti

condivisi dalla maggior parte degli altri

costruttori; oggi il cliente non chiede

piu di acquistare «un computer», ma
vuole risolvere i suoi problemi attraver-

so un sistema informatico. Il che signifi-

ca prima di tutto adottare un'architettu-

ra di sistema definita, ma flessibile, e in

molti casi non legata a un solo fornitore,

La risposta Bull a questa esigenza si

chiama DCM, Distributed Computing
Model. Definire in sintesi il DCM non è
facile. Si tratta di un «modello architet-

turale» all'interno del quale trovano po-

sto le soluzioni specifiche per i diversi

tipi di applicazione, che vanno dal pro-

prietario allo standard, con una notevole

apertura ai sistemi proprietari di altre

marche, in particolare IBM In altri ter-

mini, l'idea Bull di sistema apeno non
coincide con gli standard, ma si basa su
un'architettura globale, che adotta gli

standard insieme alle soluzioni proprie-

tarie. In questo modo l’utente vede le

funzioni di cui ha bisogno indipendente-

mente daH'archilettura sulla quale le

funzioni stesse sono implementate, In

pratica il DCM è composto da una serie

di moduli funzionali, che da una parte

dialogano con l'utilizzatore. e dall’altra

con le soluzioni hardware-software che
costiuiscono il sistema.

Il mattone fondamentale dei meccani-
smi di integrazione del DCM si chiama

L'accordo IBM-Bull

Alla fine di gennaio di quest'anno ha suscitato un certo rumore la notizia di un accordo
ira IBM e Bull, con l'acquisizione di una quota ancora da definire del capitale della

multinazionale francese da parte del colosso amencano. Le intese tra le due società

prevedono l’adozione da parte di Bull della tecnologia POWER degli elaboratori IBM con
processore RISC, che assicurerà la compatibilità tra le macchine UNIX delle due case, e la

fornitura di personal computer Zenith, oggi sussidiaria di Bull, alla casa di Armonie.

Inoltre Bull e IBM lavoreranno insieme per accelerare l'introduzione dei sistemi aperti a

standard OSF (ambedue sono tra i fondatori di Open Systems Foundation), e si

scambieranno le licenze per le architetture di comunicazione nelle aree OSI (standard) e
SNA (proprietaria IBM).

I
laboratori di ricerca francesi delle due case svilupperanno

insieme applicazioni in ambito AIX, l'UNIX di IBM. Altri accordi prevedono di costruire

congiuntamente apparecchiature per un valore di centinaia di milioni di dollari l'anno.

Al di là dei risultati immediati per i due contraenti (migliore penetrazione sul mercato
europeo per IBM, vantaggi finanziari per Bull), l'accordo rivela le strategie delle due case
per il prossimo futuro' sviluppo dei sistemi UNIX da una parte e ingresso di Bull

nell'accordo IBM-Appte per lo sviluppo del nuovo sistema operativo e delle architetture

multimediali.
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Open Team. £ un ambiente di derivazio-

ne UNIX che assicura le basi di intero-

perabilità indipendentemente dalla di-

slocazione logica e fisica dei sistemi.

L’integrazione rende possibile all’utente

l'accesso alle applicazioni strategiche di-

stribuite, quelle che gestiscono le basi

dt dati, I processi transazionali e il coor-

dinamento dell'office Information Sy-

stem, in maniera del tutto trasparente,

senza distinzioni tra applicazioni che ri-

siedono su sistemi proprietari, anche
diversi, e sistemi standard. Tra gli

aspetti più importanti del DCM c'è l'uni-

ficazione di basi di dati eterogenee at-

traverso una soluzione denominata
DDA, Disthbuted Data Access. Il DDA
permette all’utente l'accesso a basi di

dati sviluppate indifferentemente in am-
biente Bull GCOS, IBM/DB2 o UNIX
attraverso i più diffusi tool di produttivi-

tà individuale (Excel, Focus, SAS ecc.),

0 da programmi specifici. Con questo

sistema l'utente «vede" sulla sua sta-

zione di lavoro informazioni che posso-

no essere non solo dislocale in luoghi

diversi, ma anche codificate sulla base

di tecnologie eterogenee.

Un altro elemento essenziale del

DCM è il BOS/TP (Bull Open Software/

Transaction Processing), che consente

la cooperazione tra elementi distribuiti

Bull e IBM. L'elaborazione transazionale

(OLTP, On Line Transaction Processing)

costituisce un punto di forza dei sistemi

Bull GCOS. Essa consiste nell'accesso

e neiraggiornamento simultaneo di una

singola base di dati da parte di più

soggetti. L'esempio più comune di ela-

borazione transazionale è quello delle

prenotazioni dei posti sulle linee aeree

(ma ci sono applicazioni anche più com-
plesse, come nei sistemi bancari): da

un grande numero di agenzie si accede
all'elenco dei posti sui voli (il database),

che deve essere aggiornato istantanea-

mente per evitare che io stesso posto

sia assegnato a più persone. L'OLTP è

probabilmente l'applicazione più gravo-

sa che un elaboratore possa svolgere in

campo gestionale, e la crescente distri-

buzione dei sistemi di accesso compor-
ta problemi non indifferenti. BOS/TP
consente sia la costruzione di nuove
applicazioni OLTP in ambiente distribui-

to, sia l'integrazione di applicazioni esi-

stenti su piattaforme di venditori di-

versi.

Dal modello ai prodotti

Tra le altre soluzioni che costituisco-

no il DCM resta da segnalare OFFICE-
Team, ambiente d'ufficio integrato e

distribuito. È basato su server della li-

nea Bull DPX/2, standard UNIX, e su

ImageWorks, un software Bull di archi-

viazione multimediale Include funziona-

lità di posta elettronica, e strumenti di

manipolazione per database, testi e im-

magini, oltre alla possibilità di accesso a

mainframe.
Nell'ambito del Distributed Compu-

ting Model SI inseriscono le soluzioni

«verticali»! per settori specifici, come il

sistema bancario, le assicurazioni, la

Pubblica Amministrazione centrale e lo-

cale, la distribuzione commerciale e co-

si via. Le applicazioni sono sviluppate

sia da Bull, sia da terze parti, alle quali la

casa fornisce un set di specifiche tecno-

logiche e interfacce programmatiche

che rispettano i requisiti degli standard

e quindi consentono di sfruttare anche
portafogli applicativi già disponibili. Il

DCM si configura cosi come il quadro di

riferimento di un'offerta di soluzioni

specifiche e aperte per i settori più

disparati

A questo punto dovrebbero essere

chiare le ragioni per le quali non ha

senso dilungarsi troppo sulle linee di

prodotto, che presentano soluzioni

avanzate sulla base di architetture multi-

processore.

l 'offerta Bull per i sistemi intermedi

parte dalla linea DPX/2, l'unica standard

Questi schemi mosirano la visione Bull della sinergie siandartì-propneiano «(traverso il Disinbuted

Computing Model
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La struttura

F abnzio Agnesi è direttore marketing li-

nee di prodotto di Bull HN Italia. Non
deve essere un lavoro facile, se si conside-

rano tutte le famiglie che compongono l'of-

ferta della multinazionale francese, dai porta-

tili Zenith ai mainframe Titan. Ma per Agnesi
li problema non è vendere una macchina o

un'altra. Noi, dice, vendiamo soluzioni che si

rifriscono a un modello architetturale. Ma
ecco l’intervista.

Dorror Agnesi, oggi introdurre un discorso

SUI medi e grsndi sistemi informatici signifi-

ca in un modo o nell'altro affrontare i proble-

mi degli standard e del downsizing. C'è chi

afferma che con una rete di mini Unix si

possono ottenere le stesse prestazioni di un
mainframe proprietario. Oual è la visione di

Bull in questo campo?

In effetti c'è qualcuno che preconizza un
futuro in CUI i mainframe, o quantomeno i

sistemi propnetan. potranno essere sostitui-

ti, al limite, anche da LAN di personal. É

opportuno mettere le cose in chiaro. Il cosid-

detto propnetano ha tuttora dei valori ag-

giunti che non sono solo legati al patrimonio

applicativo sviluppato dai clienti e dai fornito-

ri, ma anche un valore aggiunto intrinseco,

di tipo tecnologico. Oggi tutti i sistemi pro-

prietan GC05, visti come database server,

TP server, o come server per imprese di

medie e grandi dimensioni, hanno una serie

di valori aggiunti che i sistemi cosiddetti

standard, e in particolare i server UNIX, non
sono in grado di offrire. Un esempio per

tutti: le prestazioni in ambito di I/O di un
mainframe non trovano riscontro con quelle

di soluzioni basate su macchine UNIX e

tantomeno su LAN di personal computer.

M,9 una fase come questa, m cui sembra
che lo sviluppo dei sistemi standard sia più

accelerato ài quello dei proprietan, non si

potrebbe pensare che questa situazione

possa cambiare? In altri termini, che possa
essere relativamente vicino il rempo in cui

una rete di mini possa raggiungere le presta-

zioni di un maniframe. ma a costi rnalto più

bassi?

Le prestazioni dei mainframe hanno un co-

sto elevato se noi usiamo queste macchine
in modo non ottimizzato. Il fatto è che non è
possibile ipotizzare soluzioni m cui un'unica

categoria di macchine svolga un ruolo uni-

versale. Attualmente nel campo dei sistemi

informativi di medio-grandi dimensioni è gio-

coforza utilizzare architetture basate su si-

stemi di tipo eterogeneo, intendendo con
questo non solo e non tanto macchine fomi-

te da diversi costruttori, ma anche sistemi di

elaborazione di tipo diverso. Questo non

e il modello

solo dal punto di vista tecnico, ma anche
economico. Facciamo l’esempio di un siste-

ma bancario, in cui riveste particolare impor-

tanza il cosiddetto tempo reale di spoaello

una soluzione distribuita di tipo UNIX potreb-

be avere un senso da un punto di vista

tecnologico, ma avrebbe costi di gestione

nettamente superiori rispetto alla soluzione

classica, che prevede Kanchen l'utilizzo di

grossi host centrali, che svolgono in modo
ottimizzato anche da un punto di vista eco-

nomico la funzione di server per la gestione

delle basi di dati e delle applicazioni OLTP.
Costi di comunicazione, oltre che di puro

hardware, di linee necessarie per collegare

tanti server di agenzia, per avere la sicurezza

del rea! time, deH'aggiornamemo in modo
sicuro e in tempo reale degli archivi del-

l’azienda, che indicano la situazione di cia-

scun conto corrente. In un sistema bancario

basato su un’applicazione OLTP c'é un archi-

vio centrale sul quale risulta in ogni momen-
to il saldo di conto corrente di un cliente, per

CUI andando da un’agenzia all'altra non è
possibile prelevare più deH’effettiva di^oni-

biliià. questo può essere garantito solo da
un sistema centrale, in tempo reale e con
l’integrità del dato a livello dell’intero siste-

ma. Se la soluzione fosse basata su tanti

sistemi d'agenzia, dovrei avere un enorme
database distribuito, con tutti i problemi di

collegamento che si possono immaginare.

Poniamo // caso di un'azienda commerciale,

dove I problemi siano più di tipo gestionale

che di tipo transazionale, dove non o sia

necessità di grossi archivi centralizzati, lei

vede anche m questo caso un vantaggio del

mainframe, o forse in questo settore le

archifenure distnbuite possono essere più

convenienti’

Qu: andiamo su un problema di scelte

organizzative dell’azienda. Secondo me l'in-

frastruttura informatica non deve condiziona-

re 0 essere l'elemento intorno al quale si

struttura e si organizza l'azienda, ma vicever-

sa, è l’informatica che deve ricalcare e rerv

dere operativa la struttura deH’azienda. E
chiaro che se un’azienda è di tipo decentra-

to, un'azienda di tipo rete, come si dice

adesso. In cui non abbiamo una struttura

centralizzata, ma una struttura di busmess-
unit largamente o totalmente autonoma, è
evidente che anche la stnjttura informatica

dovrà seguire questo schema e dovrà dare
autonomia operativa ai diversi nuclei che
compongono l'azienda nel suo complesso.
Insomma la struttura del sistema informati-

vo deve nspecchiare la struttura deH’orgamz-
razione. Per questo siamo forse l’unico ven-
der che propone un «modellon più che
un'«afchitettura>i, il Distributed Computing
Model, dove il termine Model è riferito pro-

pno a questo approccio non vincolante, un
modello di tipo tecnologico dentro il quale

calare le diverse scelte organizzative, rispon-

fabmio Agnesi

dendo con diverse scelte di soluzioni infor-

matiche alle esigenze degli utenti. Nell’ambi-

to del OCM trovano spazio sia i cosiddetti

sistemi standard, sia < cosiddetti sistemi

propnetan. ciascuno per quanto e m grado di

fare in modo ottimizzato m ogni singola

situazione. Infatti, dal nostro punto di vista i

sitemi propnetan possono diventare aperti,

inseriti in un ambito di sistemi informativi di

tipo aperto, quando oltre a fare quello per
cui sono ottimizzati consentono l’interopera-

bilita con altn tipi di sistemi, standard o
propnetan di altri fomitoh Quindi diventano

elementi di un sistema armonico, di un
sistema cooperante.

A che punto è lo sviluppo del DCM’

Avanzalo Oggi siamo già alla seconda rete-

ase di alcuni prodotti, come l'mtegrazione

dei PC con i server, con il prodotto Affimtv,

0 come gli strumenti per la gestione di

database distribuiti di tipo eterogeneo. Il

Disinbuted Computing Model non ha un
punto di arnvo definitivo. Direi che il DCM
può essere considerato da due punti di

vista: in termini di prodotti resi disponibili de
Bull o anche da terze pam, che sviluppano

soluzioni orizzontali o verticali conformi al

modello stesso, o come l’insieme delle re-

gole e delle interfacce, in base alle quali

sviluppare applicazioni portabili e imeropera-

bili, che siano m grado quindi di offrire

soluzioni aperte.

Possiamo quindi considerare il DCM come
un ponte tra il proprietario e gh standard?

Il DCM e basato sugli standard. Le regole

del OCM alle quali facevo riferimento sono
tutte regole definite dagli organismi di stan-

dardizzazione, 0 dai consorzi il cui obiettivo e
l'apertura dei sistemi. Non dimentichiamo
che Bull è uno dei fondatori di OSF e m
particolare di X-Open. ha una partecipazione

attiva in tutti gli organismi per la definizione

degli standard e li implementa neH’ambito
dei propri prodotti, in particolare nel DCM.
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Quando facevo riferimento s regole e inter-

facce in base alle quali sviluppare applica-

zioni, facevo riferimento a regole e interfac-

ce in targa parte coincidenti con gli stan-

dard. Il dato fondamentale è che nell'ambi-

to del Distnbuied Computing Model c'e il

mix ottimale di questi standard e sono
definiti a livello di interfacce programmati-

che gli strurrienti per lo sviluppo delle appli-

cazioni, che devono essere portabili e mte-
roperabili tra sistemi eterogenei. D'altra

parte dobbiamo anche riconoscere che nel

mondo degli standard non tutto e standar-

dizzato, Il valore aggiunto arriva fino a un

certo punto. Esistono delle aree, in partico-

lare le aree cosidette alte, le più vicine allo

strato applicativo, dove oggi gli standard

non sono ancora definiti Qui diversi co-

strutton, e in particolare Bull, sono in grado
di offrire valori aggiunti. Per esempio, nes-

suno ha standardizzato gli stnjmenti per

l'automazione d'ufficio di tipo multimedia-

le. Esistoiìo delle interfacce applicative, dei

sottoinsiemi, dei protocolli di tipo standard

CUI fare riferimento nell'abito di applicazio-

ni, per esempio l'X.400 per la posta elettro-

nica. ma per la soluzione nel suo comples-

so non esistono standard. Qui Bull è in

grado di dare un proprio valore aggiunto

specifico, perché utilizzando gli standard, o

in alcuni casi strumenti disponibili su più

piattaforme, come Oracle o altri prodotti di

questo genere, ha costruito una soluzione

complessiva che si chiama OFFlCETeam
OFFlCETeam e in grado di dare una rispo-

sta alle esigenze del cliente, anche in ter-

mini di garanzia della protezione degli inve-

stimenti. Questo perché é una soluzione

costruita a partire da standard di comunica-
zione, di formato di documenti e cosi via.

Qusi é il grado di interesse delle terze

pam allo sviluppo di applicazioni nell'ambito

del DCM?

In questo momento stiamo lanciando H

DCM Partner Prc^ram, un programma per

identificare possibili partner m tutto il mon-
do. e anche qui in Italia, per sviluppare

applicazioni secondo i criteri definiti nel-

l'ambito del modello. È un programma sia

di tipo tecnico, sia di tipo marketing, con lo

scopo di convogliare sul modello grosse

capacita di sviluppo, non solo le risorse

interne della Bull, per moltiplicare il valore

aggiunto che poi sarà reso disponibile ai

nostn clienti.

Offre allo sviluppo del DCM. quali sono le

linee guida che Bull intende seguire nel

prossimo futura^

M sembra che l'accordo con IBM sia

abbastanza nvelatore...
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su base UNIX. Particolarmente interes-

santi sono le macchine della serie

OPEN4, all'origine denominata DPS
4000, con sistema operativo GCOS4,
Progettati e costruiti in Italia e distribuiti

da Sull in tutto il mondo, i mini OPEN4
sono il risultato dell'innesto di UNIX
nell'originario ambiente GCOS4, per cui

possono operare sia in ambiente pro-

prietario, sia in ambiente standard. Se-

guono, sempre nella gamma dei sistemi

intermedi, le linee DPS 6000, con siste-

ma operativo GCOS6/HVS6, e DPS
7000, con sistema operativo GCOS/7.
Con le linee DPS 8000, DPS 90 e

DPS 9000, con sistema operativo
GCOS8, siamo nel campo dei mainfra-

me I DPS 9000 «Titanii si collocano ai

massimi livelli dei sistemi informativi, e
sono considerati da molti esperti i mi-

gliori in assoluto per l'elaborazione tran-

sazionale.

Come SI vede, l'offerta Bull appare
molto variegata, essendo basata su di-

verse linee di prodotto, ciascuna con il

proprio sistema operativo e modelli di

prestazioni simili tra le diverse linee. La

ragione principale di questa intricata si-

tuazione è storica: i numerosi passaggi

di proprietà subiti nel corso degli anni

dal pacchetto azionario e la forte auto-

nomia concessa in alcuni periodi alle

filiali presenti in diverse nazioni, hanno
comportato lo sviluppo autonomo di so-

DPX/2: quando il proprietario è ospite

La migrazione da un sistema proprietario a un sistema UNIX comporta una sene di

problemi non indifferenti, legati alla necessità non solo di sostituire l'hardware, ma di

riscnvere o comunque adattare tutte le procedure La soluzione Bull è fondata sull'archi-

tettura OPEN4, sviluppata nel centro di Pregnana Milanese, che caratterizza le macchine
muliiprocessore della sene DPX/2.

OPEN4 deriva dall'innesto dell'ambiente proprietario GCOS4 su un'architettura standard
basata su processori 68030 e 63040, con una soluzione originale e apparentemente
semplice, Ci sono infatti diverse vie per raggiungere la compatibilità tra ambienti

proprietari e ambienti standard. La prima è l'introduzione di un processore UNIX in

un'architettura proprietaria muliiprocessore. Però questa soluzione non consente una
completa integrazione dei dati e delle applicazioni, che restano separati, anche se
intercomunicanti grazie a funzioni ponte. La seconda via (scelta da IBM per la linea AS/
4001 prevede l’emulazione del sistema operativo proprietario da parte di quello standard.

Gli svantaggi consistono nella necessità di sostituire l'hardware per gh utenti dei vecchi

sistemi, oltre a una certa lentezza delle applicazioni m ambiente emulato. Le terza via è la

definizione di un’architettura standard che, secondo la definizione di Bull, "Ospita» il

sistema proprietario. In altri termini, nelle macchine multiprocessor della linea DPX/2, il

GCOS è "nativo» accanto a UNIX, e non emulato. I vantaggi consistono nella disponibilità

di tutte le procedure originane e nella possibilità di continuare a usare le periferiche già

installate. Bisogna sostituire solo l’unità centrale.
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/ Titani dell'EDP

I min/ DPS 7000 dispongono di una notevole potenza di elebo'aiione transazionale. che eonsenfe di

svolgere compiti da mainframe

I DPS 9000 uTilann sono tra i mainlame più potenti artoa/mente disponiùili sul mercato

I mainframe Bull della linea DPS 9000,

denominati Titan. sono stati i primi, tre

anni fa, a superare la soglia delle mille

transazioni al secondo. I quattro modelli

della sene sono stati sviluppati da NEC,
azionista «stofico» di Bull, e sono rispetti-

vamente basati su architetture a uno,

due, tre e quattro processon. Le caratten-

stiche pu importanti possono essere nas-

sunte in una memora principale che può
arrivare a 1024 MB. nella possibilità di

gestire fino a 256 canali di comunicazioni

fisici e 1024 canali logici, mentre il

throughput va dai 96 MB/sec mimmi del

modello infenore ai 384 MB/sec del più

potente.

II sistema operativo proprietario

GCOS8 è comune alle linee inferiori DPS
8000 e DPS 9000 e comprende il monitor

transazionale TP8, considerato il più po-

lente nella sua caiegona. oltre a diversi

strumenti software della quarta genera-

zione. Particolarmente interessante il tool

multifunzionale infoedge/lnterel, che fun-

ziona Sia come DBMS, sia come stru-

mento per la visibilità relazionale di basi

di dati sviluppate con tecnica tradizionale,

grazie a IRDIS. un particolare dizionario

dei dati.

luzioni in molti casi concorrenti. La ne-

cessità di preservare gli investimenti dei

clienti ha reso necessario lo sviluppo

verticale delle singole linee. Per esem-
pio, aH’utente di un sistema basato su

GCOS6 che chiedeva un aumento delle

prestazioni, Bull offriva un GCOS6 più

potente invece di un GCOS7, eliminan-

do tutti i problemi di migrazione da un
sistema all'altro, Infatti i vari GCOS so-

no alquanto diversi fra loro, anche se

nelle aree più importanti sono presenti

gli stessi applicativi e le stesse procedu-

re. Con l'introduzione del Disiributed

Computing Model le differenze tra i

sistemi hanno perso rilevanza agli occhi

deH’utente, integrandosi in un modello
architetturale unico,

Nell'insieme le soluzioni scelte da

Bull per integrare il proprietario con i

sistemi standard sembrano adeguate al

problema di fondo: conservare il primo
rispondendo nello stesso tempo alla ri-

chiesta di apertura che proviene sem-
pre più forte dal mercato. La difesa dei

valori aggiunti dei sistemi proprietari

(vedi l'intervista con Fabrizio Agnesi)
probabilmente sarà superata dall'evolu-

zione delle soluzioni standard, ma per

ora appare plausibile. UNIX si profila

ancora come architettura per sistemi

intermedi e non è in grado di offrire

applicazioni concorrenziali a livello di

mainframe.
Ma nell'informatica il futuro è sem-

pre più vicino di quanto sembra. Stare-

mo a vedere.

PS
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Amiga Padova CoiUplit^l* Padova Ms-Dos

IVA INCLUSA Vendita per corrispondenza iva inclusa

Pc D!^rnjj=i.NÌ:;i)i

Cases Motherboard Clock Memoria Hard Disk Sch. Video Drive Prezzi

Desktop 80286 12Mhz 1Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 950.000
Desktop 80286 16Mhz 1Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 990.000
Desktop 80286 20Mhz 1Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 1.200.000

Desktop 80386SX 20Mhz 2Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 1.550.000

Desktop 80386SX 25Mhz 2Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 1.600.000
Desktop 80386 25Mhz 2Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 1 .600.000

Desktop 80386 64 C. 33Mhz 4Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 2.000.000
Desktop 80386 64 C. 40Mhz 4Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 2.350.000

Desktop 80486 256C. 33Mhz 4Mb 45Mb Vga 256Kb 3.5 1.44Mb 2.900.000

1 Mb di memoria aggiuntiva

2 Mb di memoria aggiuntiva + I6fl.

4 Mb di memoria aggiuntiva + 300.

Minitower

.000 Drive Teac.S 1/4 !-2Mb +110.000
1.000 Drive Teac3 1/2 1.44Mb + 100.000
.000 Hard disk 105Mb Fujitsu +320.000
.000 Hard disk l20Mb Quantum 7ms +450.000
.000 Hard disk 240Mb Quantum 7ms + 9S0.0O0

Scheda Vga ìMb + 100.000
Scheda Vga 1 Mb Tseng 32768c + 240.000
Soundblaster 2.0 + 270.000
Monitor Vga 1024x768 colore + 550.000
Monitor Vga monocromatico + 200.000

'Amiga .500 Plus

Amiga 500 Plus 2Mb chip ram
Amiga .5(X) Plus 2mb chip+kick 1 .3

Amiga 500 Plus+Monilor 1084s

Amiga 2CXX) Garanzia Commodore
Amiga 2(XX) 3Mb espiuidibilc 9Mb
Amiga 2(XK) c.s.+gvp52Mb

Amiga 3000 25Mhz 52mb 2mb
Amiga 3(MK)T25Mhz lOOmb.Smb

AMIGA

Hard card GVP+ 52Mb Q.esp.8Mb
Hard card GVP+ 1 2()Mb Q.esp.SMb
Hard card GVP+240Mb Q.esp.RMb
Hard card GVP A500 52Mb esp.SMb
Hard card GVP A500 i 20Mb esp.SMb
Hard card GVP A500 240Mb esp.SMb
Accellerairici 68030 da 22 a 50mhz
Aceeleratrice 68040 per A3000
Digitalizzatore audio Sound Zone 8bit

GV? AMIGA

Computer Time Sne
Via Provvidenza 43

35030 Sarmeola di Rubano PD
Vendita per corrispondenza

Tel.049/8976508(ms-dos)

Tel 049/8976787(Gvp-Amiga)
Fax049/89764I4
Dos 5.0 e Mouse

su tutti i nostri Pc-ms/Dos

iìtUlIIpiUlti

Fujitsu 9(K) 24Aghi
Fujitsu 1 100 24Aghi
Fujitsu 12(X)24Aghi

Fujitsu B2tX) getto d'inchiostro

Kit colore per Fujitsu 1 100/1200

Stampante laser OKI
Star LC 20 9aghi

Star LC200 9agh colore

Star LC200/24AGH1
Star LC2(X)/24aghi colore

Samsung 9aghi 3{X)cps

Siamo presenti con le nostre

offerte alia pagina

dei VIDEOTEL
Il servizio e gratuito

Monitor •

Vga 1024x768 0,28dot 580.000
Nec 3FG M.sync 15" 028dot 1. 100.000
Nec4FGM.sync 15"noimerlace 1.650.000

Hard disk Quantum Scsi da 52 a 423Mb
Espansioni A500da512kba4MB *

Espansione A.500da Imb S

Espan.sioni GVP A2(XX) 2/8Mb
;

Kickstart 1 ,3 per Amiga .500 plus
J

Digitalizzatore Videon ili pcramiga
;

e altro ancora j

Richiedete il liscino completo
|

ACCEJJSOIlI AMIGA

Show Room Ms-dos e GVP

GVP POINT
^ Rivenditore autorizzato^

Condizioni di vendita
La Computer Time effettua

spedizioni in tutta Italia

1/2 po.sta o corriere espresso

Pagamento in contras.segno

Tutti i Pc assemblati sono

coperti da garanzia

di un anno dalla consegna.

I prodotti distribuiti in Italia

godono di garanzia originale.

In caso di malfunzionamento

a causa del trasporto

la merce verrà* prontamente

sostituita con spese di

spedizione a nostro carirn

Hard disi: AT
Hard disk Fujitsu 45 Mb slim

Hard disk Quantum 52Mb slim

Hard disk Fujil.su 105Mb slim

Hard disk Quantum 1 20Mb 7ms
Hard disk Fujitsu 180Mb
Hard disk Quantum 240Mb 7ms
Hard disk Fujitsu .330Mb 7ms

390.0011

440.000

650.000

990.000
I.IKIO.OOO

1.490.000

1.900.000

AccesaoH
Soundfalaster

Soundblaster Professional

Digitalizzatore Videon III per Pc
Cavo CGA/SCART televisione

Scanner Genius
Tavolette garfiche Genius
Filtro cristallo con messa a terra

270.000

450.000

600.00(1

65.000
chiedere

chiedere

120.000
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Compaq LTE Lite /20 e /25

S
olo Compaq balte Compaq. Se
anziché di computer stessimo
parlando di detersivi, questo sa-

rebbe certamente lo slogan più adatto

all'occasione. Ma a ben vedere non sa-

rebbe l'unico: in effetti i computer che
vi presentiamo questo mese non solo

«lavano più bianco del bianco» Idove il

precedente bianco era rappresentato
proprio dai loro predecessori della stes-

sa casal ma anche «danno di più allo

stesso prezzo» e «ne basta di meno per
avere un risultato migliore». Ohibò, fos-

sero realmente detersivi?

No, niente paura. Il fatto é che il co-

struttore texano questa volta ce l'ha

messa tutta per fare due notebook che
fossero non solo più potenti e più com-
patti di quelli precedenti ma anche più

economici, il che in un momento di crisi

generalizzata di mercato non guasta af-

fatto. In ciò si intravede un leggero ma
fondamentale mutamento di filosofia

della Compaq, che dopo la defenestra-

zione del suo fondatore e leader storico

Rod Canion appare assai più sensibile

alle esigenze di concorrenzialità sul pia-

no economico rispetto a prima, quando
invece il marketing dell'azienda puntava
solo (come la Rolls Royce...l sulla su-

premazia tecnologica dei propri prodotti

e mai sul prezzo.

Eccovi dunque la prova degli ultimi

gioiellini di casa Compaq, due notebook
piccoli nelle dimensioni ma generosis-

simi nelle prestazioni e soprattutto qua-

si alla portata di tutte le tasche. Proposti

come naturale continuazione della cele-

bre linea di portatili LTE. la cui commer-
cializzazione cominciò due anni e mezzo
fa con un modello basato su 80C86 ed
un altro basato su 80286, ed in partico-

lare collocati come diretti successori
dell'L TE 386s /20 uscito oramai un anno
e mezzo fa Ine ricordiamo la prova su
MC 102 del dicembre 1990), essi rin-

novano finalmente la linea di notebook
Compaq riportandola aH'avanguardia sia

sul piano della tecnologia che su quello

delle prestazioni. Il nome di queste
macchine e sempre LTE ma a tale sigla

si è ora aggiunto un «Lite» Ida leggersi

come «Ughi», ossia «leggero») che in-

dica trattarsi di una versione alleggerita,

ossia ancora più portabile. Grazie alla

consueta solerzia della Compaq Italia

abbiamo potuto ottenere in prova le po-

me led uniche) due macchine giunte in

Italia, cosi da potervene riferire con
tempestività su queste pagine.

Ed ecco dunque la consueta lista a

volo d'uccello delle caratteristiche so-

stanziali di questi nuovi computer. Chi

ha letto l'anteprima apparsa sullo scor-

so numero di MC saprà già tutto, ma
una ripassatina prima di tuffarsi nella

prova non fa sicuramente male a nes-

suno. La nuova linea LTE Lite si com-
pone attualmente di due modelli, ideo-
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COMPAQ LTE LITE /20 e /25

tici come estetice ed impostazione ar-

chitetturale ma differenti quanto a ca-

pacità e prestazioni. Entrambi si basano
sul microprocessore Intel 80386SL, che
è una particolare versione per portatili

del 386SX: si tratta in pratica di un
386SX (quindi un processore a 32 bit

ma con bus esterno a 16 bit) cui sono
stati ridotti i consumi ed è stata aggiun-

ta una speciale circuiteria di power ma-
nagement che gli consente di interagire

con la sezione alimentatrice del compu-
ter per ottimizzare i consumi generali. Il

modello LTE Lite 120 si basa dunque su

un 386SL a 20 MHz di clock mentre il

modello /25 usa un 386SL a 25 MHz. La

RAM di sistema fornita di serie è di 2
MByte per il modello /20 e di 4 MByte
per il modello /25. e può essere espan-
sa fino a W MByte: inoltre nel modello

125 è presente una cache memory da
16 KByte che permette di ottimizzare

l'accesso alla RAM principale miglioran-

do cosi le già buone prestazioni offerte

dal clock più veloce. Le memorie di

massa consistono per il modello /20 in

un disco fisso da 40 MByte o 84
MByte, e per il modello /25 in un disco

fisso da 84 MByte o 120 MByte. En-

trambi i modelli comprendono di serie

un drive per microfloppy da 3.5" ad alta

densità 11.44 MByte), una porta seriale

ed una parallela Ha seconda seriale è ri-

servata al modem interno opzionale),

un'uscita video VGA, un ingresso per ta-

stiera esterna e/o tastierino numerico

LTE LK» /20 e /2S

Distributore;

Compaq Computer S.p.A.

Milanofiori Strada 7 Palazzo ft-20083ftoziano

mi
Prezzi indicativi UVA esclusal
LTE Lite 720 : 3B6LS 20 MHz,
2 MB RAM. HO 40 MB L. S.200.000
LTE Lile/20 : 38BLS 20 MHz.
2MBRAM,HD84MB L6.000.000
LTE Lite /25 : 386LS 2S MHz.
4 MB RAM. HO 84 MB L 6.700.000
LTE Lite 725 : 386LS 2S MHz.
4 MB RAM. HO 120 MB L. 7.500.000
Box di espansione L. 1.350.000

Schedina RAM 2 MByte L. 500.000
Schedina RAM 4 MByte L. 1.000.000

Schedina RAM B MByte L. 2.200.000

opzionale, un'uscita bus per il box di

espansione opzionale. Lo schermo
LCD, da 9.5". è in risoluzione VGA mas-
sima di 640x480 punti in 16 livelli di gri-

gio. potendo tuttavia raggiungere i 32 o

addirittura 64 iivelli di grigio nei modi a
minore risoluzione. Caratteristica assai

importante, comune a entrambe le

macchine, è la presenza di un sofistica-

to sistema di controllo e contenimento
dei consumi, basato sull'accoppiata fra

una batteria «intelligente» ed il proces-

sore 386SL. che consente di utilizzare la

macchina con continuità per almeno tre

ore e mezza. A ciò si aggiungono due
particolari modi operativi detti «Sleep»

e «Hybemation» nei quali la macchina
«cade in letargo», riducendo al minimo
0 addirittura azzerando i consumi di cor-

rente. per poi riattivarsi e ripristinare il

lavoro senza perdita di dati nel punto
stesso in cui era stato interrotto.

Descrizione esterna

Ad uno sguardo distratto questi due
nuovi LTE potrebbero apparire pratica-

mente identici ai modelli precedenti:
stesso colore beige sabbia, stesso de-
sign serio e compatto, dimensioni pres-

soché analoghe. Nulla di più falso; i

nuovi LTE sono invece sostanzialmente

diversi dai loro predecessori in tutto

fuorché nelle linee estetiche più gene-
rali.

Prendiamo ad esempio le dimensioni:

le nuove macchine sono oltre mezzo
centimetro più basse dell'LTE 386s, che
in un notebook vuol dire tantissimo. Per

la precisione le dimensioni dei modelli

Lite sono di 27,4x4,4x21 ,6 cm (Ihp), che
corrispondono ad un volume di circa 2,6

litri; rispetto ai 3,4 litri dell’LTE 386s si

tratta di un risparmio di quasi il 25 per

cento. Idem dicasi per il peso: l'LTE

386s pesava 3,4 kg, i nuovi Lite 2,7; e
questi sette etti in meno (circa il 20%)
si notano eccome, durante il trasporto!

Inutile in questa sede sottolineare una
volta di più come ciò abbia dell’incredi-

blle; ormai siamo tutti più o meno as-

suefatti al ritmo vertiginoso ed un po'
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perverso del progresso tecnologico da

non cadere più in deliquio di fronte a

realizzazioni del genere. Tuttavia ogni

volta viene da pensare «Beh. più picco-

lo/potente di cosi proprio non si può'”,

salvo essere puntualmente smentiti dai

fatti dopo soli pochi mesi. Compaq in

particolare è sempre stata specializzata

in questo tipo di gioco e, come si vede,

sembra in grado di poterlo condurre an-

cora per un bel pezzo meravigliandoci

ogni volta di più.

Ma passiamo al consueto esame vi-

suale dell’esterno dei computer, e sic-

come i due modelli sono perfettamente

identici la nostra descrizione varrà

ugualmente per entrambi. Cominciamo
dunque dal frontalino, caratterizzato co-

me sempre dalla fessura per il micro-

floppy posta sull'estrema destra, il re-

lativo led, come tradizione Compaq, si

illumina di verde o di ambra a seconda
della densità del dischetto inserito.

Quello che si vede sulla sinistra, invece,

non è il Winchester come si potrebbe

pensare (e come era nell’LTE 386s) ma
la batteria di alimentazione: e la spia di

cui è dotata, di colore ambra, segnala lo

stato di ricarica in corso. Il Winchester è

invece situato, in posizione invisibile

dall'esterno, dietro al pannello frontale

fra la batteria ed il microfloppy; unico in-

dizio della sua presenza è la minuscola

spia di attività, di colore verde, posta al

centro del pannello

Sul lato sinistro spicca un solo, gros-

so pulsante grigio. Si tratta del pulsante

che permette di estrarre la batteria di

alimentazione- Il movimento, sufficien-

temente complesso da evitare la possi-

bilità di azionamenti involontari, richiede

per prima cosa che la batteria venga
spinta verso l'interno del suo alloggia-

mento, altrimenti il pulsante non la

sbloccherà. La batteria, come si vede in

foto, è un grande parallelepipedo piut-

tosto piatto. Sul suo corpo spiccano tre

contatti elettrici anziché due come sa-

rebbe stato lecito aspettarsi; il motivo

di ciò va ricercato nel fatto che non si

tratta di una imormaleii batteria ma di

un componente in qualche misura cat-

tivo« del computer. In particolare essa è

in grado di comunicare al sottosistema

di power management l'assorbimento

istantaneo ad essa richiesto, dato es-

senziale sul quale il sistema basa le sue
ottimizzazioni nonché la previsione del-

l’autonomia ancora rimanente. Da nota-

re anche che la spia di ricarica è inte-

grata nella batteria stessa, segno ulte-

riore che parte del circuito di alimenta-

zione è compreso alTintemo della bat-

teria stessa. Quest'ultima è del nuovo
tipo al nichel-idrogeno nel modello 125,

mentre è del più convenzionale tipo al

nichel-cadmio nel modello /20: tale

scelta è comunque esclusivamente di

natura commerciale in quanto ciascun

modello di computer può utilizzare bat-

terie dell'uno o dell'altro tipo senza al-

cun problema.

Sempre sulla fiancatina sinistra, verso

il retro, un minuscolo coperchietto sul

quale e impresso il simbolo di una ca-

tena copre il punto di forza, collegato al-

lo chassis d'acciaio, dove va ad aggan-

ciarsi l'apposito cavetto metallico opzio-

nale mediante il quale si può saldamen-

te ancorare il computer alla scrivania

1

zì-i’o
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Oetisgho sui controlli Ira l'interrultore eh alimenta-

zione ed il pulsante di siandby si trovano le spie

Vi sembra il Winchester e invece la banana

per scoraggiare sul nascere ogni pen-

siero pericoloso net propri colleghi d'uf-

ficio.

La fiancatina destra appare, se possi-

bile, ancora piu spoglia di quella sinistra.

Si tratta comunque solo di una impres-

sione perché in effetti su di essa si tro-

va uno sportellino ad incastro il quale

copre l'alloggiamento riservato al mo-
dem interno opzionale ed alle schedine
di espansione di RAM,

Il pannellino posteriore, come oramai

tradizione in quasi tutti i notebook, ospi-

ta tutti 1 connettori di espansione pro-

teggendoli sotto un ampio sportellino

incernierato, ma. raffinatezza texana, in

questo caso lo sportellino è dotato di

un’ulteriore apertura a saracinesca che
permette di accedere al solo connettore

del bus senza scoprire tutti gli altri. Ma
vediamo cosa si cela sotto lo sportellino

piu ampio. Da sinistra a destra abbia-

mo la porta seriale (DB-9 maschio), la

porta parallela iDB-25 femmina), l'uscita

video VGA (DB-15 miniatura femmina),
la citala uscita bus, l'ingresso per il ta-

stierino numerico esterno (jack miniatu-

ra), l'ingresso per un mouse tipo PS/2 o
una tastiera esterna IDIN subminiatura),

ed infine lo speciale connettore tripolare

di ingresso dell'alimentazione esterna.

Solleviamo quindi l'antina superiore

per guadagnare l'accesso alla tastiera, e

scopriamo con soddisfazione che quella

che ci si presenta dinnanzi è, finalmen-

te, una tastiera «vera». Diciamo «final-
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mente» perché in tutti i precedenti LTE
la tastiera era, purtroppo, un punto do-

lente per via delle sue piccole ma fasti-

diose pecche. Nei nuovi LTE Lite tutto

invece è al posto giusto, soprattutto ì

tasti di cursore e quelli di paginazione;

i primi organizzati nella classica e como-
da forma a «T rovesciata» e separati

dalla tastiera vera e propria, i secondi

realizzati in prima funzione e posti in al-

to a destra. Ci sono voluti due anni e

mezzo ma alla fine ce l'abbiamo fatta...

Altre caratteristiche positive sono da ri-

scontrarsi nella migliore organizzazione

della prima fila di tasti e nelle aumen-
tate dimensioni dei tasti Control a Alt di

sinistra, ora più facilmente identificabili

e più comodamente accessibili anche
nella digitazione cieca. Da notare poi le

doppie funzioni speciali assegnate ai pri-

mi tasti della fila superiore, identificate

da una serigrafia blu ad attivabili grazie

allo «shift esteso» Fn; esse compren-
dono l'accesso ai tasti funzione F11 e
FI 2. l'attivazione del modo video in re-

verse, l’abilitazione deH'eventuale moni-
tor esterno insieme o in alternativa al-

l'LCD interno, la regolazione del livello

di uscita dell'altoparlantino interno (!).

l'attivazione della password di tastiera, il

richiamo delle finestrelle pop-up che
permettono di selezionare il livello di ri-

sparmio energetico e danno informazio-

ni sulla rimanente autonomia operativa.

Scomodissimo il piccolo Return vertica-

le, che purtroppo pare essere preroga-

tiva irrinunciabile delle tastiere Compaq
italianizzate: quelle USA hanno infatti il

Return orizzontale infinitamente più co-

modo di questo. La meccanica della ta-

stiera, ovviamente a microcorsa, è di ot-

tima qualità: la digitazione, pur priva di

feedback meccanico, è comoda e velo-

ce.

Poco sopra alla tastiera, sull'estrema

sinistra del pannello ovvero in posizione

differente rispetto al precedente LTE
386s, sono raccolti i controlli di alimen-

tazione e le spie di stato della macchi-

na. L'interruttore generale non è in ef-

fetti un interruttore ma è praticamente

un pulsante, anche se a corsa orizzon-

tale; in altre parole non è un interruttore

bistabile ma un monostabile con ritorno

automatico. Sembra un particolare se-

condario ma invece non io è affatto; la

sua adozione implica infatti che l'azione

di accensione o spegnimento è «logica»

e non «fisica», ossia che il controllo sul-

l’accensione della macchina è controlla-

to in ultima analisi dal computer stesso

e non dall'utente, cosa che non sarebbe
ovviamente possibile nel caso dell'inter-

ruttore tradizionale. In effetti il compu-
ter è in grado sia di spegnersi che di

riaccendersi da solo, automaticamente,
in determinate circostanze connesse al-

le varie modalità di interruzione delle

operazioni per risparmiare energia. Su-
bito sotto all'interruttore (per semplicità

lo chiamiamo ancora cosi) si trova la

spia di alimentazione generale; a fianco

di questa sono poste le tre spie relative

agli altrettanti lock di tastiera (Shift,

Scroll e Num), ed ancora più in là, so-

vrastata da un pulsante grigio, è infine

situata la spia del modo Standby.

Veniamo infine allo schermo. Legger-

mente più ampio rispetto a quello mon-
tato sul precedente LTE 386s (9,5" con-

tro 9", e un fattore di forma più corret-

to). il display è anche decisamente mi-

gliore come qualità. La retroillumìnazio-

ne è più costante ed efficace, la pola-

rizzazione più uniforme, l'isteresi

praticamente inesistente, la velocità as-

sai aumentata. Veramente un buon pro-

dotto, insomma. Da notare che la re-

troilluminazione è realizzata mediante
un particolare sistema esclusivo Com-
paq, denominato Edge-Lit, che permet-
te un risparmio di energia pari al 50%
circa rispetto ai sistemi tradizionali a pa-

rità di intensità luminosa prodotta. A
fianco dello schermo i due consueti cur-
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sori che consentono la regolazione, en-

tro una gamma piuttosto ampia di pos-

sibilità, dei valori di luminosità e contra-

sto delTimmagine.

Il box di espansione

Assieme ai due LTE Lite abbiamo
chiesto alla Compaq di inviarci per la

prova un box di espansione, accessorio

dalTutilità spesso fondamentale per I

possessori di notebook. Esso permette

infatti di trasformare il proprio n matton-

ano» in un vero desktop aggiungendo-

gli memorie di massa supplementari, vi-

deo e tastiera esterni, schede di espan-

sione standard. In questo modo l'utente

possiede praticamente due computer,

dove il notebook viene ad essere prati-

camente un sottoinsieme «estraibile»

del «desktop» di casa.

In particolare il box Compaq è fatto in

modo che il notebook vi si incastri den-

tro mediante un aggancio a slitta che
consente una connessione rapida e si-

cura (tra l'altro il computer può essere

fissato alla base mediante un robusto

aggancio con chiave). L’oggetto risul-

tante assomiglia, anche esteticamente,

ad un desktop tradizionale: tuttavia il

notebook può ancora essere usato co-

me tale, ossia col proprio schermo e la

propria tastiera- Nel caso si disponesse
invece di un monitor vero, esso può es-

sere comodamente piazzato sopra al

tutto grazie ad un robusto «ponte» d'ap-

poggio fornito di serie.

Il box Compaq, oltre ad alimentare il

computer ricaricandone le batterie, per-

mette di montare due unità di memoria
di massa esterne. Come si vede dalle

foto gli spazi all'uopo predisposti sul

pannello frontale sono due, uno per un
dnve ad un terzo d'altezza ed uno per

un drive a mezza altezza. I dispositivi

previsti per il montaggio comprendono
tre tipi di drive per floppy (da 5,25"

360K, da 5,25" 1,2 MByte e da 3,5"

1,44 MByte), tre tipi di Winchester (da

84 MByte, da 120 MByte e da 210
MByte), due tipi di streamer tape {da 60
MByte e da 120 MByte) e un CD-ROM,
Nel caso di montaggio di un floppy è

possibile selezionare mediante un appo-

sito interruttore se esso debba essere
visto dal sistema come drive A: o B: (e

dunque essere l'unità di bootstrap o
no).

Internamente alla base è inoltre pos-

sibile installare fino a due schede di

espansione ISA, entrambe del tipo lun-

go con connettore a sedici bit. Da no-

tare che le interfacce montate di serie

sul notebook non vengono perse; il re-

tro del box riporta infatti tutti i vari con-

nettori di espansione, ed un apposito

sportellino laterale consente il collega-

mento alla linea telefonica dell’eventua-

le modem interno.

Ultima caratteristica del box che vale

la pena di sottolineare è quello di esse-
re compatibile anche con il precedente
modello di notebook LTE 386s.

L 'interno

Come avete notato dalla plateale as-

senza della tradizionale foto della mac-
china aperta non abbiamo potuto smon-
tare questi LTE Lite per esaminarne l'in-

terno. Il motivo è semplice: queste
macchine sono state espressamente
progettate per non essere aperte se
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Le due fmesirelle pop-up gestite dal sistema di controllo dei consumi a sinistra quella che permette di

sentore il livello di risparmio, a destra quella con rautonomia residua.

non dal servizio di assistenza. Per farlo

servono infatti degli attrezzi speciali

(non bastano gli oramai comuni caccia-

viti Torx,-.) e soprattutto alcune informa-

zioni specifiche riportate su un manuale
di servizio e su un videotape di adde-
stramento, tutte cose che per il poco
tempo a disposizione non abbiamo po-

tuto ottenere. I tentativi effettuati con
buon senso e attrezzi tradizionali sono
stati infruttuosi ed anzi avrebbero por-

tato al danneggiamento delle unità in

prova; un rischio inaccettabile essendo
queste macchine le prime ed al mo-
mento uniche presenti in Italia. Cosi un
po’ a malincuore abbiamo dovuto rinun-

ciare alla foto, ma siamo comunque in

grado di darvi gualche notizia sulla co-

struzione interna come ci è stata riferita

dai tecnici della Compaq.
Innanzitutto questi LTE Lite, come i

vecchi, sono costruiti in uno chassis di

acciaio ricoperto da due gusci di plastica

fissati per mezzo di speciali incastri. La

riduzione dell'altezza della macchina è

stata ottenuta eliminando il «sandwich»
di schede PCB usato nell'LTE 386s; ora

lo strato è uno solo, e non più in tec-

nologia RigidFlex. Tutte le opzioni instal-

labili dall’utente (essenzialmente la

RAM supplementare ed il modem) sono
esterne, in modo che non vi sia neces-

sità di accedere all’interno del compu-
ter.

L’interno dei due modelli è pressoché

uguale fatte salve le ovvie diferenze

connesse all’adozioni di processori in

qualche misura diversi, ad esempio per

quanto riguarda l’adozione di una cache
memory da 16 KByte nel modello su-

periore.

Tutto qui- Purtroppo questo è stato il

prezzo da pagare in cambio della cele-

rità nella consegna delle macchine e
nella tempestività nell’allestimento della

prova. Un prezzo che abbiamo comun-
que deciso di pagare volentieri.

tebook: praticamente segnano la diffe-

renza fra il portarsi appresso il computer
con fastidio o con piacere. Meno so-

stanziale, anche se ugualmente bene
accetto, il contenimento delle dimensio-

ni; tutto sommato anche il vecchio LTE
386s stava in una ventiquattr’ore, pur

se non con la stessa disinvoltura di que-
sti nuovi Lite. E comunque, abbiamo
fatto la prova, l'LTE 386s posto vicino

ad un LTE Lite sembra irrimediabilmen-

te un vecchio dinosauro! Prodigi della

tecnologia (e del marketing)...

Il secondo punto fondamentale da di-

scutere parlando di notebook è ovvia-

mente l’autonomia. Nel caso di questi

LTE va proprio detto che la Compaq se
n’è inventata una più del diavolo per ab-

bassare i consumi e far si che le mac-
chine potessero lavorare ininterrotta-

mente il più a lungo possibile. Fra gli ac-

corgimenti adottati abbiamo già citato

l’adozione di un microprocessore speci-

ficamente orientato al basso consumo,
di batterie ad elevata capacita e di un
sistema di retroilluminazione del display

particolarmente efficiente. Tutto quanto
fa poi capo ad un sottosistema di power
management che, dialogando con con-

tinuità con la batteria, è in grado di co-

noscere il consumo istantaneo del si-

stema e prendere le opprtune misure
per evitare gli sprechi. I meccanismi di

intervento sono quelli consueti, consi-

stenti essenzialmente nello spegnimen-
to di quei sottosistemi rimasti inattivi

per più di un certo periodo massimo
predefinito, ma il tutto è articolato in di-

versi l'Iivelli di allarme» di gravità cre-

scente. Va detto innanzitutto che esi-

stono tre «profili» di utilizzo standard,

da quello più economico a quello più

sprecone; ed un quarto è customizza-
bile dall’utente. Ciascun profilo è carat-

terizzato da un insieme di parametri

quali la velocità di clock de! micropro-
cessore, l’intensità della retroillumina-

zione del display ed i timeout per le va-

rie unità periferiche (disco fisso, scher-

mo, ecc. ecc.). Grazie ad un’apposita
combinazione di tasti l’utente può pas-

sare in qualsiasi momento da un profilo

Utilizzazione
A conironto i risultati

dei due modelli alla

Nonostante la comprensibile esigen-

za di urgenza nella restituzione delle

macchine inviateci in prova, dovuta ov-

viamente alta loro unicità al momento in

CUI scriviamo, la Compaq Italia ci ha

concesso di tenere entrambi i computer
per diversi giorni per consentirci di sti-

lare una valutazione completa e motiva-

ta da una reale esperienza di utilizzazio-

ne sul campo. Eccovi dunque le impres-

sioni che abbiamo ricavato utilizzando, e

portandoci appresso, questi computer.
Ovviamente occorre cominciare dal

peso, il fattore forse più importante co-

me lo stesso nome dei modelli vuole

esplicitamente suggerire. In effetti set-

te etti di meno sono tantissimi in un no-

benchmert Interni

Il 125 è costantemente
Superiore nspetto

al /20 di oltre il 30»
in media
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all'altro in funzione delle sue esigenze

particolari. L'efficacia dell'intervento

può essere immediatamente quantifica-

ta grazie ad uno speciale «misuratore di

autonomia», la simpatica finestrella

pop-up che vedete in foto, che indica

con eccellente approssimazione il tem-

po di lavoro utile concesso dalia carica

residua della batteria in funzione del

consumo attuale. Pensavamo fosse so-

lo un gadget ma ci siamo ricreduti: è in-

vece un utilissimo strumento di educa-

zione dell'utente, che insegna ad utiliz-

zare la macchina nei modo più efficien-

te. Fa impressione, ad esempio, vedere

come anche una lieve diminuzione della

retroilluminazione, operata con l'apposi-

to potenziometro a cursore, faccia bal-

zare in avanti il contatore anche di una
ventina di minuti!

Per azzerare praticamente i consumi
corrente la macchina dispone poi di due
modi di «mantenimento passivo», atti-

vabili dall'utente o dallo stesso compu-
ter in caso di lunghissime pause nell'e-

laborazione. Nel modo «Sleep» tutte le

periferiche sono spente e solo il micro-

processore e la RAM sono alimentati

Ima il processore abbassa la sua fre-

quenza di clock a livelli catalettici). Nel

modo «Hibemation» il sistema si Spa-

gne proprio, ma prima salva su disco

un'immagine delia memoria RAM; alla

prossima riaccensione la RAM verrà au-

tomaticamente ripristinata dal disco e

l'elaborazione potrà continuare come se

nulla fosse accaduto.

Per verificare comunque le prestazio-

ni effettive offerte da queste macchine
abbiamo sottoposto uno dei due LTE al-

la nostra consueta «prova tortura» con-

sistente nel far girare con continuità

uno script molto pesante (continui ac-

cessi al disco alternati da scritture su vi-

deo) a computer configurato nel modo
di minor risparmio energetico e con la

retroilluminazione al massimo. Il risulta-

to è stato che la macchina ha lavorato

per due ore ed un quarto prima di en-

trare in Sleep e quindi in «itjernazione».

Ci sembra un dato estremamente posi-

tivo: c'è dunque da aspettarsi che, una
volta impegnato in compiti più «norma-

li» e con tutti i risparmi attivati, il siste-

ma raggiunga un'autonomia di gran lun-

ga superiore.

E già che siamo in tema di prestazioni

vediamo anche quelle puramente com-
putazionali. La premessa è che il 386 c'è

e si vede, soprattutto quello a 25 MHz.
Anche il 20 non scherza, ovviamente,

ma il modello supenore risulta di oltre il

30% più potente grazie all'effetto con-

giunto dei clock maggiorato e della ca-

che memory da 16 KByte. I dischi, ot-

timi, hanno tempi di accesso inferiori a

18 millisecondi e transfer rate sull'ordine

dei 700 KByte al secondo, permettendo
cosi di trattare agevolmente anche pro-

blemi particolarmente disk-intensive. Se
poi ricordiamo che solo pochi anni fa il

desktop «di punta» era un 386/16 con
hard disk da 40 MByte per 28 millise-

condi non possiamo che ritenere questi

due «mattoncini» dei veri e propri mo-
stri, adatti anche a compiti pesantucci

quali il multitasking sotto Windows. An-

zi, proprio le applicazioni grafiche credia-

mo siano il vero punto forte di queste
macchine grazie al loro display LCD pre-

cisissimo, sempre ben leggibile e terri-

bilmente veloce.

La consueta immagine
a confronto con le

dimensioni di MC.

Conclusioni

Andiamoinfinea dare il consueto sguar-

do al listino prezzi, con l'avvertenza tut-

tavia che ancora si tratta di valori indicativi

e dunque soggetti a qualche piccola va-

riazione. Soffermiamoci sugli estremi

l'entry levei, il 20 MHz con disco da 40
MByte, costa poco più di cinque milioni;

il top, 25 MHz con disco da 120 MByte,
sette e mezzo. In un range di poco meno
di due milioni e mezzo si trovano, piut-

tosto vicini, I due modelli intermedi, en-

trambi col disco da 84 MByte: il 20 MHz
a sei milioni tondi ed il 25 MHz a sei milioni

e settecentomila lire.

Difficile ovviamente dire quale sia la

macchina «giusta»: a noi sembra co-

munque che la macchina più piccola sia

troppo piccola per qualsiasi uso serio,

mentre ci sembra molto interessante

come configurazione il Lite /20 coi disco

grande. É chiaro tuttavia che se serve

tanta potenza di calcolo occorre il 25
MHz, che in configurazione «piccola»

costa solo settecentomila lire più del

maggiore dei due /20 (avendo, lo ricor-

diamo, 2 MByte di RAM in più).

Ma soprattutto una cosa ci sembra di

poter evincere da questo listino: che il

rapporto prezzo/prestazioni di questi

prodotti è il più favorevole di casa Com-
paq da molti anni a questa parte. Tutto

sommato il più grosso dei quattro mo-
delli costa «solo» sette milioni e mezzo,
una bazzecola se paragonato ai nove e
mezzo che costava alla sua uscita (un

anno e mezzo fa) il precedente LTE
386s: e quella macchina aveva la meta
della RAM e la metà del disco di que-

sta, oltre ad una velocità inferiore e ad
una cache di soli 4 KByte.
Se dunque, come successe appunto

all'LTE 386s, il mercato imporrà un ul-

teriore ritocco a questi già convenienti

prezzi, il successo non potrà mancare ai

nuovi LTE Lite. La qualità Compaq ad

un costo ragionevole fa sicuramente go-

la a tutti. Kg
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DAL

PRODOTTO

ALLA

SOLUZIONE

Il mercato deirinformatica sta vivendo una fase di transizione caratte-

rizzata da un graduale spostamento della domanda dal prodotto alla so-

luzione.

n software e i servizi sono le componenti più dinamiche, sia in termini

quantitativi, per i tassi di crescita registrati di anno in anno, sia in termi-

ni qualitativi, per l'elevato valore aggiunto che danno alle piattaforme

hardware su cui si integrano.

In Italia, nel 1 990, le società di software e servizi hanno fatturato ottomila

e trenta miliardi (dati Nomos Ricerca), il 18,4% in più rispetto al 1989.

Nello stesso periodo, il fatturato hardware è cresciuto invece solo del 5,9%.

Alla crescita del mercato fa riscontro quella del numero di addetti, che

ha ormai superato quello delle società di solo hardware.

All'equazione « soluzione = software + servizi » si ispira la

prima edizione de! nuovo ciclo di Software Market che la Ibm
e i suoi partner organizzano dal 6 al 9 maggio presso i padiglioni

della Fiera di Milano.

Il Software

Market

riparte con

nuovi

obiettivi

Appuntamento, dunque
al SOITWARE MARKETKM.
dal 6 al 9 maggio 1992, i-—-

—

presso la Fiera di Milano,

padiglione 25

(ingresso Porta Giulio Cesare).

Orari: 9.00-18.00.

1 mutati obiettivi hanno indotto a dare alla manifestazione una cadenza

biennale, adeguata al ritmo di rinnovamento delle soluzioni, indubbia-

mente più articolato rispetto a quello dei singoli prodotti.

1 contenuti ricalcano il collaudato schema delle precedenti edizioni, ba-

sato su un "mix" tra esposizione e convegni, cui si aggiungono ora degli

specifici incontri che si svolgono secondo le modalità di un "forum", in

cui hanno la possibilità di confrontarsi gli operatori informatici, gli uten-

ti e i top executive Ibm.

Sui circa lómila metri quadrati di superfìcie, oltre duecento espositori

presentano la loro offerta applicativa a cui la dimensione internazionale

di Ibm Semea offre nuove opportunità di successo. AU'interno della mo-

stra viene anche allestita un'area espositiva che ospita i principali grup-

pi editoriali, specializzati nella stampa di settore, a conferma di una cre-

scente importanza dell'informatica per l’opinione pubblica e i media.

1 convegni a margine dell'esposizione avvengono secondo una logica rin-

novata, che prevede sia sessioni generali che sessioni tematiche.

Le prime - otto in tutto - analizzano le linee di sviluppo delle strategie

software, con argomenti di grande attualità per il mondo degli sviluppa-

tori e degli utenti. Al centro dell'attenzione i sistemi aperti, l’ingegneria

del software, l'architettura client-server. Le sessioni tematiche - 50 com-

plessivamente nelle tre giornate - vedono gli stessi argomenti calati nel-

la realtà di mercato attraverso il contributo di software house speciaiiz-

zate nello sviluppo di prodotti coerenti con le architetture Ibm.

Per consentire al pubblico un migliore orientamento, le sessioni sono sta-

te suddivise in quattro gruppi, ciascuno con un preciso tema conduttore.

Un primo gruppo di sessioni è dedicato essenzialmente alle piattaforme

hardware, dai mainframe ES/9000 alle workstation RISC e ai PS/2,

Un secondo tema conduttore è quello delle architetture: SAA, AIX CASE,

SystemView e così via.

Altri due gruppi di sessioni sono dedicati più direttamente alle soluzio-

ni, suddivise in industry e cross industry.

Tra le prime sono incluse, per esempio, soluzioni per il settore bancario

e per l'automazione di fabbrica (CIM); tra le seconde, di particolare rilie-

vo è la presenza di prodotti applicativi per il publishing e la gestione del-

le immagini. 11 numero degli espositori e ia ricchezza dei contenuti fan-

no del Software Market una delle più importanti manifestazioni europee

dedicate ai software e ai servizi.

l.P.
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Unìbif D5325 S/135

S
tavolta d occupiamo della prova

di un computer desktop della

Unibit, basato sul microproces-
sore Am366SX a 25 MHz. Una macchi-

na basata su un microprocessore di

classe 386SX, con clock elevato e 32
Kbyte di cache memory certo, ma un
elaboratore che vista la moda emer-
gente potrebbe essere snobbato dal

lettore frettoloso.

Moda appunto e frettolosità perché
la Intel sta sfornando microprocessori

come uno stilista di grido fa ad ogni

cambio di stagione. La moda quindi

può andar bene per cambiare lo stile

di Paolo Ciardelli

del disegno dei propri vestiti, il rinnovo

del guardaroba, ma non per l'elettroni-

ca, specialmente quando non è accom-
pagnata da un reale bisogno di novità.

Al momento i sistemi operativi presenti

sul mercato per le piattaforme Intel o
compatibili sono l'MS-DOS e l'OS/2

2.0, l'interfaccia grafica utente MS-Win-
dows 3. 1 che senza andare a scomo-
dare lo SCO Unix sentono l’assoluta

necessità dì processori fantascientifici.

Non per nulla il collega Corrado Giu-

stozzi in una prova di un elaboratore

recentemente scriveva: «Per quanto ri-

guarda le prestazioni il discorso diventa

quasi "filosofico" e si sposta sulla va-

lidità o meno del processore 80486SX,
Questa versione "dimezzata" del 486
é stata posta sul mercato dalla Intel

essenzialmente per motivi commercia-
li, precisamente per fornire agli OEM
un'alternativa economicamente conve-

niente al 386, oramai infatti esistono

molti 386 “compatibili" mentre non
sono ancora previsti i cloni del 486, e
la Intel ha tutto l'interesse a far rima-

nere gli OEM agganciati al proprio car-

ro.». E concludeva: «A questo punto
non si capisce bene se l'utente finale

abbia qualche reale convenienza eco-
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UNIBIT DS325 S/135

nomica a scegliere un computer con
486SX rispetto ad uno con 386. visto

che la differenza di costo fra i due pro-

cessori appare trascurabile rispetto ad
altri fattori e che non esiste software
che richieda specificamente il 486 an-

ziché il 386».

Dunque in definitiva è l'utenza che
deve valutare l'acquisto di un elabora-

tore, facendo i conti con le proprie di-

sponibilità, ma soprattutto con le pro-

prie vere esigenze. Un po' come l'au-

tomobilista che compra «Quattroruote»

o un altro mensile specializzato per so-

gnare la sua fuoriserie preferita, ma al

momento dell'acquisto legge con cura

quanto consuma la macchina media se
non l'utilitaria.

Ecco dunque il DS325 S/135, un mo-
dello che comprende di serie 2 Mbyte
di RAM. un Hard Disk da 135 Mbyte,
scheda VGA e porte per il mondo ester-

no di serie.

Descrizione esterna

La forma è quella classica di un de-

sktop della serie Unibit, come si vede
dalle foto. Il suo frontale può essere di-

viso in due parti: nella parte sinistra ci

sono le spie di rito e la chiavetta di bloc-

caggio della tastiera: a destra invece

trovano posto gli alloggiamenti per le

memorie di massa.
Per la cronaca sono quattro, due

verticali per driver da 3.5", Floppy Disk

Drive 0 Hard Disk, e due orizzontali a

mezza altezza. Negli ultimi due posso-

no trovare posto le unità rimovibili qua-

Uniblt 0S32S S/135

Distributore:

Unitit S.p.A.

Via di Torre Rigata, 6 - 00131 Roma
Prez2l(IVA esclusa):

DS32S S/13S S03B6SXaS. HO 13S MByte.
Z MByte RAM, scheda VGA
ZSSKbyie Ut. 2.800.000

DS32S S/13S 80386SX/2S. HO
735 MByte. 2 MByte RAM, scheda
Super-VGA 7 MByte RAM Ut. 2.960.000
Mortitor 75" Ut. 7.200.000

li floppy (uno è infatti fornito di serie)

nastri di backup o ulteriori memorie di

massa.
Proseguiamo nella descrizione spo-

standoci sul lato posteriore.

Qui la struttura della macchina conti-

nua ad apparire piuttosto consueta. Da
un lato c’è l'incavo che ospita le feritoie

relative agli slot di espansione e tutti i

connettori sia di interfaccia che per l’u-

scita monitor.

Notiamo che dalia zona dell’alimenta-

tore c'è la solita ventola e le due prese

a vaschetta secondo le norme lEC, una
per la connessione alla rete e l’altra de-

dicata all'alimentazione del monitor. Le

interfacce comprendono i connettori

per due porte seriali (un DB-9 ed un D8-
25), una porta parallela (sempre DB-25),

un’uscita video VGA (DB-15) tutte mon-
tate all’esterno delle fessure delle slot.

Particolare delle spie sulla tastiera.

e l’ingresso per la tastiera (DIN penta-

polare).

La tastiera fornita col computer non è
del tutto convenzionale, in quanto oltre

alle classiche spie NumLock, CapsLock
e ScrollLock è presente la spia di ali-

mentazione.

Il monitor che abbiamo ricevuto in

prova è un buon Super-VGA (ingresso

RGB analogico) da 15" dotato di sup-

porto orientabile che ben visualizza la

scheda video interna con risoluzione

1024x768 punti (con a bordo un Mbyte
di memoria).

L'interno

La scocca dell'elaboratore è fissata al-

la parte posteriore con alcune viti ed
una volta tolte, il coperchio scivola con
delle slittine.
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Particolare della slitta Come si vede dalle foto, l'ingegneriz-
che regge il coperchio.

2a2ione di questo elaboratore non ha

toccato la meccanica, che appare robu-

sta.

In fondo a destra, per chi guarda po-

nendosi di fronte ai pannello anteriore,

si trova Talimentatore la cui presenza
era già stata dedotta dall'osservazione

del posteriore esterno del computer. Da
sottolineare l’omologazione a norme te-

desche TUV dell'alimentatore, le più ri-

gide in Europa.

Subito prima vi è invece il cestello per
le memorie di massa accessibili dall'e-

sterno, le due verticali sono quelle pre-

senti (il Floppy Disk Drive da 3.5" e

l’Hard Disk) mentre le due orizzontali

sono a disposizione (due drive a mezza
altezza o uno full sizej.
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Sotto invece c'è chiaramente la pia-

stra madre. L'elettronica della stessa
non comprende schede integrate in

quanto sia la Super-VGA che tutte le in-

terfacce standard ivi compresi il control-

ler per floppy e per Winchester AT-faus,

sono di tipo tradizionale.

Con l’avvento dello standard AT-bus o

meglio detto IDE, il costo relativo delle

schede controller è crollato. Infatti tutta

la maggioranza deH'elettronica e dell'in-

telligenza è a bordo dell'Hard Disk. Ciò

ha portato due conseguenze entrambe
positive per l'utenza. La prima è quella

di offrire allo stesso prezzo una scheda
controller floppy, hard disk, doppia se-

riale e parallela allo stesso costo di una
scheda convenzionale. La seconda è

che ringegnerizzazione della piastra ma-
dre non ha risentito di ulteriori innesti.

Il bus di espansione, in standard ISA.

è dotato di ben otto slot, di cui dunque
due occupati dal sistema. In teoria si do-

vrebbe dire tre, in quanto una delle bar-

rette che tengono le schede ancorate al

computer è occupata dalla seconda pre-

sa seriale, impedendo quindi in teoria il

montaggio di un'ulteriore scheda.

A fianco delle memoria di massa si

trovano gli zoccoletti per i moduli di me-
moria SIMM con i quali si può portare la

capacità della RAM al suo massimo di

espansione, 16 Mbyte.
A proposito di processori, sulla mo-

therboard l'AmSSèSX a 25MHz non è
visibile a prima vista ed anche lo zoc-

colo per il coprocessore non è accessi-

bile con facilità, in quanto è posizionato

sotto al cestello di cui si parlava prima.

Il commento generale alla costruzio-

ne è comunque buono: l'accuratezza

della lavorazione meccanica è più che
soddisfacente, la robustezza è elevata,

la parte elettronica è ben realizzata e

molto pulita. Sicuramente lo si può de-

finire un prodotto curato anche se nella

media, e se l'utente trova difficoltà a)

montaggio del coprocessore va ricorda-

to che comunque questa è un'operazio-

ne da far fare ad un centro specializza-

to, sia se lo zoccolo è a vista che no.

Impressioni d'uso

Utilizzare un computer desktop vuol

dire il più delle volte valutare il buon
funzionamento della tastiera e la velo-

cità dell’Hard Disk più che le prestazioni

di velocità del processore. Comunque in

redazione non è rimasto fermo sul ban-

co del laboratorio, ma come arrivato è
stato sfruttato per gli usi più inconsueti,

ma necessari al momento.
Per prima cosa ha reso i suoi servigi

come macchina su cui far girare una de-

mo di un programma gestionale, di cui

stiamo vagliando la possibile commer-
cializzazione. Subito dopo è stato indi-

spensabile nell’ufficio adiacente, quello
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della dHfusione, per effettuare un ba-

ckup completo tramite porta parallela e

LapLink 3, resosi necessario per upgra-

de del sistema operativo e installazione

del software Stacker,

Beh, dire che se l’è cavata è sminuire

I suoi servizi che ci erano in quel mo-
mento indispensabili. Mai in nessun
momento ho desiderato avere di più da

questa macchina, né ho rimpianto la

mia tastiera con quella in dotazione (ita-

liana nel modello in prova), tanto da ipo-

tizzare un possibile cambio a test finito.

Ultima annotazione di cronaca. A cor-

redo oltre al manuale di servizio, è an-

che fornito l’MS-DOS versione 5.0 e

l'interfaccia grafica MS-Windows 3.0,

anch’esso in italiano. In attesa di Win-

dows 3.1...

II marchio 0i sicuraaa

a norme tedesche

uno Spigolo la scheda
super VGA con I

Mùyte a Oortìo.

Conclusioni

Diamo quindi il consueto sguardo al

listino prezzi. La macchina come quella

in prova, che lo ricordiamo ha 2 Mbyte
di RAM, un disco AT-Bus (IDE) da 135

Mbyte e scheda Super-VGA con un
Mb'^e a bordo costa tre milioni scarsi,

a cui vanno aggiunti un milione e due-
centomila lire del monitorcotore a scher-

mo piatto. Si tratta di una cifra in asso-
luto abbastanza modesta ed allineata

con altre macchine e per cui giustificata

alla luce della qualità della realizzazione

e delle dotazioni di serie. Espandere una
macchina del genere a 8 Mbyte e magari

montarci un coprocessore vuol dire ag-

giungere un milione scarso. Alla fine dei

conti con circa cinque milioni, sconticini

permettendo, l'utente può entrare in

possesso di una macchina che non ha

niente e che invidiare a molte altre su-

perblasonate e con microprocessori fan-

tascientifici. Certo non è una macchina
dedicata al CAD o al calcolo della distan-

za della stella Altair, ma quanti sono gli

utenti che vorranno effettuare tali lavori,

e quanti invece devono aumentare la

propria produttività nel campo del word
processing o dei fogli elettronici. Un
computer è uno strumento di lavoro,

uno di quegli «attrezzili che devono pro-

durre e non costare più di quanto ren-

dono. Inoltre non facciamoci prendere
dalle facili mode, ma guardiamo al sodo
delle cose e ragioniamo bene di fronte

ad un acquisto. Il DS325 S/135 è una di

queste macchine, non limitata nelle

possibili espansioni, e pensata per lavo-

rare. SfS
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Radius

Full Page Pivot
di Massimo Truscelti

P
iù passa il tempo e più le due
piattaforme hardware antagoni-

ste (Apple Macintosh e sistemi

DOSAVindows) che occupano le posi-

zioni predominanti del mercato sembra-
no uniformare le proprie caratteristiche

per agevolare il porting delle applicazio-

ni software da una piattaforma all'altra.

È di questi tempi la notizia riportata

da alcune agenzie stampa d'oltreocea-

no secondo la quale Apple sarebbe sul

punto di licenziare, oltre alla tecnologia

dei font TrueType, anche altre «parti»

del System 7. in modo da consentire

alle «terze parti» il porting dei propri

prodotti verso le nuove versioni di Win-

dows (3. 1 e soprattutto NewTechnolo-

gyl-

In questa ottica anche i produttori di

periferiche hardware dedicate hanno
approntato versioni per entrambe le

piattaforme: è anche il caso del Radius

Pivot nato per l'ambiente Apple Macin-
tosh e disponibile ora anche in versio-

ne DOSWVindows del quale andremo
tra breve ad esaminare le caratteristi-

che fìrincipali.

Sviluppato per essere utilizzato con
applicazioni di desktop publishing e di

grafica, il Pivot offre l'originale caratte-

ristica di poter essere ruotato di 90 gra-

di con la conseguente rotazione dei pi-

xel che compongono l'immagine.
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RADIUS FULL PAGE PIVOT

Descrizione

Prima di parlare del Futi Page Pivot

per DOSWindows è giusto ricordare al-

meno le caratteristiche principali del Pi-

vot Built-in per Macintosh capace di una
risoluzione di 640 x 870 pixel in posi-

zione verticale, e 870 x 640 pixel in po-

sizione orizzontale con una densità di 78
dpi ed un refresh video a 75 Hz; le ver-

sioni del Pivot per la famiglia Macintosh
permettono il collegamento direttamen-

te all'uscita video on-board dei Macin-

tosh Ilei e lisi oppure tramite le schede
Pivot e Color Pivot a tutti i sistemi della

gamma.
Il Full Page Pivot è attualmente l'uni-

co monitor a colori in formato A4 per

PC che consente l'orientamento dello

schermo per l'utilizzo in posizione oriz-

zontale e verticale senza necessità di

rìawlo del sistema sul quale è impiega-

to. Tale prestazione è ottenuta grazie al-

l'utilizzo di una scheda video dedicata,

la SVGA MultiView della stessa Radius,

e grazie ad una serie di driver software

che gestiscono l'orientamento del mo-
nitor e la conseguente rotazione ad alta

velocità dei pixel.

Il monitor, a 256 colorì visualizzati

contemporaneamente, offre una risolu-

zione massima di 1024 x 768 pixel in

orizzontale e 768 x 1024 in posizione

verticale; le altre risoluzioni possibili so-

no di 640 X 350, 720 x 400, 640 x 480
e 800 X 600 pixel, mentre la massima
quantità di colori visualizzabili dalla

scheda è di 32.768 tinte alla risoluzione

di 640 X 480 pixel.

Lo schermo da 1
5” è dotato di fosfori

a medio-bassa persistenza del tipo P22
ed offre un dot pitch di 0.28 mm, in ag-

Radius Full Page Pivot

Produttore:
fladius Ine.. San Jose, CA /USA)
Distributore:

Modo srl. ViaMasaccio 11.42W Reggio Emi-
lia. Tel.: 0S22/512828
Modo srl. Via Goldoni 15. Cotogno Momese
IMI). Tel.: 02/27303280
Prezzo /IVA esclusa):

Radius Fi^ll Page Pivot

SVGA MulliView L 2.820.000

giunta, il trattamento antiriflesso Super
Fine Coat (SFCl contribuisce a migliora-

re ulteriormente le prestazioni generali.

Le altre caratteristiche consistono in

una frequenza di refresh orizzontale di

48 kHz ed in uno verticale che varia in

funzione delle risoluzioni prescelte tra

60 e 107 Hz in modo non-interlacdato.

Le uniche regolazioni

disponibili sul monitor
sono quelle riguardanti

luminosità, contrasto

ed alimentazione

La vista laterale e
quella posteriore del

Radius mostrano
chiaramente lo snodo

che permette la

rotazione dello

schermo

L'interfaccia video è a standard RS
343A con terminazioni a 75 ohm sugli

ingressi RGB analogici, sincronismi oriz-

zontali e verticali separati, sincronismo
sull'ingresso digitale TTL a polarità ne-

gativa.

Il connettore DB-15, oltre ai normali

segnali dello standard VGA, ospita an-

che le connessioni di alcuni segnali sup-
plementari che forniscono l'indicazione

del senso di orientamento del monitor

alla scheda intelligente ed attivano un
canale seriale di trasmissione per l'invio

dei segnali di controllo, tra i quali anche
un generatore di clock.

Oltre 8 delle caratteristiche elettroni-

che assolutamente originali, il Pivot pre-

senta anche delle soluzioni di ingegne-

rizzazione decisamente innovative, ma
anche semplici, riguardanti proprio il

movimento di rotazione che rappresen-

ta la caratteristica principaie del prodot-

to.

Oltre a ciò, il Pivot offre, grazie ad
una appropriata base, i più consueti mo-
vimenti di rotazione orizzontale e di in-

clinazione verticale in modo da garantire

le ottimali condizioni di impiego.

I soli controlli disponibili sono il con-

trasto, la luminosità e l'interruttore di

accensione disponibili sul lato destro

del monitor neH'impiego in configurazio-

ne verticale (ponrait) e sulla parte su-

periore neH'impiego orizzontale (land-

scape).

Impiego

li Radius Full Page Pivot viene fornito

completo della scheda Radius SVGA
MultiView e del software di gestione ri-

guardante l'orientamento delle immagi-
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ni rispetto alla posizione dello schermo.
Il software è contenuto in due dischi

da 3.5" ad alta densità della capacità di

1,44 Mbyte ciascuno: il primo si com-
pone di programmi di setup e verifica

delle componenti hardware IDIAG e
SETMODE), un device driver per l'am-

biente DOS da utilizzare richiamandolo

dal CONFIG.SYS, driver per Lotus 1-2-3,

WordPerfect 5.1, AutoCAD; il secondo
contiene i driver con risoluzione di 1024
X 768 e 800 x 600 punti per l'installa-

zione nell'ambiente grafico Windows.
Eseguite le opportune installazioni so-

ftware è possibile utilizzare il monitor in

entrambe le posizioni senza dover agire

su alcun controllo manuale.
Ruotando il monitor, aH'incirca con

un'inclinazione dello schermo di 45 gra-

di, l'immagine viene commutata dalla

posizione orizzontale a quella verticale e
viceversa. In ambiente DOS l'operazio-

ne avviene con uno stacco netto; in am-
biente Windows l'operazione è eseguita

con un effetto di doppia dissolvenza

che annulla la visione del transitorio, ma
fastidioso effetto di alterazione dei co-

lori derivante dalla rotazione del gioco di

deflessione magnetica rispetto al cam-
po magnetico terrestre. In proposito, ad
ogni rotazione del monitor è attivato au-

tomaticamente un sistema di demagne-
tizzazione (Degauss) dello schermo che
elimina aloni e macchie provocate dal

movimento stesso.

L'intervento del demagnetizzatore è
segnalato da un segnale sonoro che
precede di qualche secondo il succes-
sivo effetto di dissolvenza con il quale

viene visualizzata nuovamente l'immagi-

ne con l'orientamento corretto.

Il perfetto bilanciamento del monitor
rispetto alla base snodata consente di

eseguire tutte le operazioni di orienta-

138

dover spegnere e riconfigurare il siste-

ma e senza necessità di intervento al-

cuno su commutatori di vario genere.

La qualità di visualizzazione, forse è

inutile dirlo grazie alle immagini pubbli-

cate in queste stesse pagine, è assolu-

tamente ineccepibile; una dote questa

mento con una sola mano in maniera
agevole e comoda in qualsiasi momen-
to; i driver software che controllano il

«dialogo» tra il monitor ed il computer
(più esattamente con la scheda video)

consentono la variazione di posizione in

qualunque momento senza necessità di
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È Stato già detto che le risoluzioni

possibili sono molteplici, ma non per

tutte è possibile l'utilizzo della commu-
tazione automatica in funzione del sen-

so di rotazione dello schermo; infatti

con le risoluzioni in modo testo a 132
colonne la visualizzazione è possibile

esclusivamente con l’orientamento
orizzontale.

Una parte molto importante nella ge-

stione della rotazione dei pixel e quindi

delTimmagine è svolta oltre che dal

monitor anche dallo specifico adattato-

re video.

Ì3 scheda SVGA MultiView è innan-

zitutto un adattatore video a standard

VGA con alcune estensioni riguardanti

la dotazione di memoria per il raggiun-

gimento di risoluzioni più elevate ri-

spetto ad una normale VGA. del chip

CEG per una migliore gestione del co-

lore e di una serie di utility implemen-
tate a livello di VideoBlOS per la comu-
nicazione bidirezionale con il monitor e

lo switching dei segnali in funzione del-

l'orientamento.

L’adattatore occupa uno slot a 16 bit

e può interferire in alcuni casi con il

normale funzionamento dell’unità cen-

trale specialmente se essa è configura-

ta con una scheda di espansione di

memoria EMS, o con qualsiasi scheda
di controllo di periferiche che utilizzi le

locazioni di memoria comprese tra

AOOOO e C7FFF, in tal caso è necessa-
rio agire, a causa dell’Impossibilità del-

l’intervento sulla SVGA MultiView, sulle

altre periferiche per modificare i vettori

di interrupt e IRQ; solo in casi «irrime-

diabili» si può agire secondo le indica-

zioni fornite in una apposita appendice
del manuale Radius, sugli otto dip-swi-

tch disponibili in corrispondenza del

connettore DB 15 per «forzare» nelle

ancor più apprezzata se si tiene conto

della particolare caratteristica del giogo

magnetico di deflessione che, ad ogni

rotazione, deve essere adattato a nuo-

ve caratteristiche di risoluzione e ri-

spetto aH’orientamento del campo ma-

gnetico terrestre; un problema que-

st’ultimo che, già con monitor di tipo

convenzionale, ne comporta la costru-

zione e la successiva taratura in consi-

derazione della zona del globo terrestre

dove il monitor dovrà essere utilizzato,

figuriamoci poi con un monitor come
questo.
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ROM della scheda un modo di funzio-

namento a 8 bit compatibile.

Gli stessi dip switch forniscono an-

che una serie di possibilità aggiuntive

come l'impiego della scheda come nor-

male VGA estesa collegabile ad un mo-
nitor tradizionale e l'utilizzo delle esten-

sioni normalmente presenti negli adat-

tatori VGA mediante il «feature conne-

ctor»,

La compatibilità con il software è

elevata sia in ambiente Windows che
DOS al punto che nelle nostre prove

abbiamo riscontrato qualche problema
esclusivamente con un’applicazione

grafica sviluppata in Autodesk Animator

ed eseguita dall'estensione multimedia-

le Player in ambiente Windows.

I ben 22 kg di peso del Radius Full

Page Pivot sono ampiamente giustifica-

ti una volta che si accede all'Interno

poiché, nel rispetto delle vigenti norme
in fatto di emissioni elettromagnetiche,

tutta la sezione elettronica è racchiusa

in una «scatola» di robusto lamierino

metallico che bisogna rimuovere se si

vuole avere anche solo un accesso par-

ziale all'elettronica costituita da nume-
rose schede, alcune delle quali fissate

direttamente ai pannelli metallici dello

chassis.

Neirelettronica è logicamente com-
preso il sensore che rileva la posizione

dello schermo, anche se non siamo nu-

sciii ad individuarne l'esatta posizione

sulle vane schede.
L'operazione di smontaggio, certa-

mente non eseguita nella norma dal

comune utente, permette di poter con-

statare la soluzione costruttiva estre-

mamente semplice, ma altrettanto effi-

mo. ricoperta da un pannellino plastico,

impedisce lo scivolamento del monitor

dalla base. Per conferire allo snodo le

doti di elasticità e morbidezza che ab-

biamo già riscontrato nell’impiego, si è

fatto ampio uso di grasso al silicone

per la lubrificazione dei perni oltre che
degli elementi della base per la rotazio-

ne e l’inclinazione verticale.

Conclusioni

Le doti del Radius Full Page Pivot so-

no evidenti e sono particolarmente ap-

prezzabili in alcune applicazioni specifi-

che come l'impiego nel settore del

DTP dove, in accordo con le opzioni del

software che permettono la visualizza-

zione della doppia pagina in formato ri-

dotto 0 della pagina singola a grandez-

za naturale, può essere agevolmente
orientato nel modo più consono.

La qualità intrinseca di visualizzazione

è molto elevata grazie alla risoluzione,

al dot pitch di 0.28 mm ed al tratta-

mento antiriflesso dello schermo.
Il rovescio della medaglia consiste

nel prezzo di ben duemilioninovecento-
ventimila lire che a fronte delle presta-

zioni offerte sono giustificate anche
dall'elevato grado di specializzazione

del monitor e soprattutto dalla dotazio-

ne di un adattatore video SVGA di otti-

me caratteristiche.

PS

cace, che permette il movimento di ro-

tazione de! monitor sul proprio asse
orizzontale.

Il corpo del monitor ha una forma se-

micircolare sulla quale è avvitata, me-
diante una serie di viti, una fascia pla-

stica, anch'essa di forma circolare, che
appoggia su due perni ruotanti integrati

nello snodo nella zona in basso ante-

riormente: per garantire la stabilita del-

l'insieme, nella parte posteriore, una
piastrina metallica con funzioni di fer-

Bcco come si presenta

lo snodo che permette

condizioni operative, la

fascia plastica

semicircolare che
appoggia sulla base è
avvitala al corpo del

monitor, mentre le

piastnna metallica

posteriore è ancorala
mediante una guida

fessura del cabinet
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C’è qualcosa

che non vi daremo
mai.

Quando acquistate

un Personal Com-
puter, chiedetevi se

oltre ad avere una

memoria da elefan-

te ed una velocità

fulminea sia soprat-

tutto affidabile.

I Computer della

linea TOP. oltre ad

essere dotati di un

design accattivante,

sono caratterizzati

da un elevatissimo

livello tecnologico.

Inoltre la possibilità

di ospitare diverse

configurazioni basa-

te sui micro-

1

processori

80286 . 80386

0 80486

testimonia

la loro

versatilità.

Alla ESSEGI da sette anni

puntiamo sulla qualità.

Sorprese non amiamo farne.

TOP Computer è un

marchio esclusivo

ESSEGI Informatica

CONCESSIONARI AUTORIZZATI

EUROSOFTWARE Via Renato Fucini 40, ROMA Tel. (06) 8883994 GIRA Via A. La Marmora 27. FIRENZE Tei. (055) 5000610

FABER INFORMATICA Via OlivetIa 1 ,
FORMIA (LT) Tel. (0771 ) 771 304 MICROSIS Via Paolo V 33. ROMA Tel. (06) 6291990

FUNCTION Via del Casaletto 161, ROMA Tel. (06) 5887413 SFA Via Sacco e Vanzetti 141 . ROMA Tel. (06) 4070707

.ESSEGI
informatica

batate

Via Alberto Ascari, 172-00142 ROMA -Tel. (06)5193221-2 Fax (06) 5043056



Backpack:

Floppy Disk, Hard Disk

e Tape Drive
di Paolo Ciardelh

A vrei voluto titolare l'articolo non
la frase: ''dedicati alla parallela»,

visto che stavolta infatti trattia-

mo di tre periferiche di memorizzazione

dati classiche, ma al tempo stesso un
po' fuori degli schemi classici della

connessione computer-device. Tutti e
tre SI collegano al computer sfruttando

la porta parallela senza bisogno quindi

di montare schede all'Interno dello

stesso.

Se vogliamo possiamo identificare a

grandi linee come utenza di queste pe-

riferiche i possessori di portatili o pai-

mtop, e computer desktop senza slot

di espansione liberi. In aggiunta alla in-

discussa facilità di collegamento effet-

tuata tramite la porta parallela, va sot-

tolineata la possibilità di collegare flop-

py disk da 3.5" da 2.88 Mbyte o 5.25"

da 1.2 Mbyte a computer che altrimen-

ti non potrebbero montarli per problemi

di BIOS, 0 streamer di back up utilizza-

bili in comune con altri desktop, con

una capacità di effettuare copie di sicu-

rezza fino a 240 Mbyte in maniera
compressa.

Backpack Floppy Disk

Iniziamo dal più piccolo, il floppy disk

dnve esterno con capacità di formattare

a 2.88 Mbyte. La curiosità di questo og-

getto è stata forte sia per le sue carat-

teristiche di collegamento che per la

possibilità di vedere in azione e dal vero
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Backpack Floppy Disk,

Hard Disk s Tape Drive

Produttore:
MicroSolutions Computer ProduKs
Distributore:

DatamaticSpa-ViaAgordal,34-20127Milano.
Tel. 02/2871131
Media Service Firenze Tel. 05S/Ì379107
Media Bologrìa Tel. 051/242501
Tea. in Napoli Tal. 081/643122
CBS Veneta Padova Tel. 04^642313
Berman Milano Tel. 02/6595645
Edp Shop Cagliari Tel. 070/285627
Prezzi UVA esclusa):

Backpack Floppy Disk L. 800.000
Backpack Hard Disk L. 1.650.000

Backpack Tape Drive L. 1.400.000

un floppy disk di tali dimensioni di me-
morizzazione.

La forma è classica: un mattonano
nero e grigio con la parte frontale adi-

bita all'inserimento del supporto ma-
gnetico e quella posteriore all'interco-

nessione con il computer, la presa di ali-

mentazione esterna, l'interruttore e l'u-

scita stampante.
In pratica la descrizione estetica si

esaurisce qui.

L'interno

Poche sorprese riserva anche la rico-

gnizione dell'elettronica contenuta nel

Backpack. In pratica il tutto si può divi-

dere nella parte meccanica del floppy

disk drive e nella parte circuitale elet-

tronica che si occupa di trasformare le

informazioni provenienti dalla porta pa-

rallela In dati intelligibili per il drive del

floppy.

Di notevole quindi ci sono solo due
chip custom quadrati con un'infinità di

piedini ed il regolatore di alimentazione

fortemente arricchito di elementi per la

dissipazione del calore.

II software

La cosa più interessante di questo
device rimane il software. A corredo, ol-

tre ad un manualetto in due colon molto
esauriente, ci sono due dischetti nei

I tre formati a confronto Da notare la differente po-
sizione, 0 assenza, del secondo loro
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due formati (3.5" e 5.25") che conten-

gono varie utility ed il necessario driver

software per pilotare il Backpack.

Come si potrebbe pensare questo de-

vice viene visto dal computer dalla pri-

ma lettera disponibile in poi. Quindi se

lo montate su un computer con un solo

floppy led un hard disk) questo verrà

identificato come drive B:. Non solo ma
c'è sempre la possibilità di collegare più

di una periferica del genere al computer
in modo da avere anche quattro floppy

disk drive contemporanei montati sul

computer.
Allo scopo c'è un programmino che

setta il numero di ID con cui il sistema

riconosce la periferica. Questo numero
va da 00 a 99 e più è basso il numero
e più la lettera sarà di ordine decrescen-

te. Per esempio due ID pari a 23 e 45
assegneranno rispettivamente la lettera

D; e la E: ai due floppy collegati ester-

namente.
Il software non si ferma a questo. Ol-

tre ad un programmino per rendersi

conto rapidamente delle lettere corri-

spondenti ai floppy collegati, ci sono
due utility per la formattazione del flop-

py disk. Uno è un classico formattatore

mentre il secondo esegue l'intera ope-

razione in background (molto bella a co-

lori con il sonoro). Attenzione che per

eseguire questa necessaria operazione

bisogna ricorrere ad uno dei due perché

quello del sistema operativo non funzio-

na, al contrario della completa traspa-

renza agli altri comandi.
Virtù e non difetto perché in ogni ca-

so permette la formattazione a 2.88

Il piccolo ahmeniBlore esterno.

Mbyte anche con DOS inferiori alla 5.0

e soprattutto con computer che non
prevedono nel set up tale dimensione di

drive.

Alla fine del conti

Prima di tirare un po’ di somme ed
andare ad analizzare il prezzo di listino

del Backpack Floppy, va considerato

l'aspetto velocità di trasferimento,

È un punto un po' dolente in quanto
questo tipo di device non brilla per ve-

locità di trasmissione dati. C’è però da

dire che la scarsa velocita è un para-

metro completamente dipendente dal

computer e dalla velocita della porta

parallela che è quello che è. In definiti-

va se pensate che 4 minuti e 47 se-

condi per trasferire 142 file, per un to-

tale di 2,798 Kbyte, su di un floppy di-

sk drive, siano troppi dimenticate che è

l’unica soluzione per poter usufruire di

un floppy disk esterno con macchine
portatili, dal palmtop PortFolio Atarì, al

Poqet a portatili ben più grandi e so-

prattutto a macchine che montano mi-

croprocessori a partire dall' 8088 senza

problemi.

Il prezzo quindi di ottocentomila lire

mi sembra adeguato a quanto può of-

frire un dispositivo del genere,

Backpack Hard Disk

Dal flessibile passiamo al pesante e
sostanzioso. Il BackPack Hard Disk si

presenta con la stessa linea estetica del

floppy: un mattoncino grigio senza fes-

sure, dove sulla parte frontale trova po-

sto la spia led di funzionamento mentre
su quella posteriore c'è l'interconessio-

ne con il computer, la presa di alimen-

tazione esterna, l'interruttore e l'uscita

stampante.

In pratica quindi poche differenze e

poco da dire sulla sua linea estetica.

L'elettronica e la dotazione
di programmi

A differenza del modello precedente,
l’elettronica interna della versione Hard

Disk è ancora più contenuta. C’è da dire

infatti che essendo l’hard disk una pe-

riferica a standard IDE, la maggioranza
dell’elettronica è a bordo. Di notevole
effetto comunque è tenere in mano un
Hard Disk da 100 Mbyte contenuto in

un mattoncino di 20x10x4 centimetri

circa,

Per quanto riguarda il software a cor-

redo c'è il classico manualetto in due
colori molto esauriente ed i due dischet-

ti nei due formati (3.5’’ e 5.25") che
contengono varie utility ed il necessario

driver software per pilotare II Backpack
Hard Disk, da caricare nel Config.sys,

che andrà ad occupare un decina di

Kbyte.

Lo stesso discorso fatto prima per il

Floppy Disk vale per l’Hard Disk. Natu-

ralmente essendo un Hard Disk verrà

identificato a partire dalla lettera D:, ma
c'è sempre la possibilità di collegare più

di una periferica del genere al computer
in modo da avere vane periferiche di

memorizzazione di massa contempora-
neamente presenti.

Per quanto riguarda la formattazione,

la periferica arriva già predisposta e co-

munque può essere riformattata con un

DOS superiore alla versione 4.0 (è sem-
pre un 100 Mbyte).

Un comando però del sistema opera-

tivo DOS non ha effetti su questo tipo
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di Hard Disk: l'FDiSK. Infatti a corredo

c’è un programma appunto per poterlo

partizionare. Il perché va ricercato nella

presenza di versioni DOS a bordo di pa-

recchi portatili o palmtop inferiori alla

4.0 e che non possono quindi vedere

partizioni superiori ai 32 Mbyte.

In fondo al test

Uno sguardo al listino: un milione e

seicentocinquantamila lire. Non è poco
è vero. Ma analizziamo un attimo cosa

ci viene venduto per questo prezzo. Pri-

ma di tutto è una periferica capace di

memorizzare 100 Mbyte in poco spazio,

prelevando l’alimentazione dall’esterno

con un comunissimo alimentatore rice-

vendo i dati attraverso una porta paral-

lela. Non ha bisogno di schede di inter-

faccia e può quindi essere montato su

qualsiasi macchine con sistema opera-

tivo DOS che possieda una porta paral-

lela. Certo è che proprio in questa tra-

smissione di dati un po' lenta, annotia-

mo un Tallone d’Achille, ma è un lato

trascurabile se paragonato al resto delle

prestazioni.

Il prezzo quindi mi sembra adeguato a

quanto può offrire un dispositivo del ge-

nere. Non pensiamo solo alla connes-

sione con un «portatilino» ultra piccolo,

ma anche alla media organizzazione che
ha un parco di elaboratori costituito da

personal computer, dove può tornare

utile fare un back up rapido 0 trasferire

in maniera altrettanto rapida un pro-

gramma installato su questo Hard Disk

mobile.

Backpack Tape Drive

Il nastro di back up resta una delle

eredità della storia dei personal compu-
ter. Chi non ricorda i nastri da 8'’ che
giravano dentro degli armadi all’epoca

nella quale un computer assomigliava

ad un frigorifero.

Ma i tempi cambiano e la tecnologia

avanza. La capacità di memorizzazione
dati dei nastri aumenta ed in modo in-

versamente proporzionale diminuisce il

loro ingombro.

Dunque il Backpack Tape si presenta

di dimensioni poco più grandi dei due
modelli precedenti. Stessa forma quin-

di con la parte frontale adibita all’inse-

rimento della cassetta magnetica e
quella posteriore alTinterconessione
con il computer, la presa di alimenta-

zione esterna, l’interruttore e l'uscita

stampante.
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Dentro al giranastri

ed a software

La ricognizione interna rivela la gran-

de rneccanica, complessa se vogliamo,

del giranastri, con le sue testine ed il

motonno a cui è affidata la trazione. Il

resto è di poco conto.

A differenza dei due precedenti mo-
delli il Backpack non deve essere pilo-

tato da un driver caricato nel config,

ma del funzionamento si occupa un
programma specifico. Il sistema opera-

tivo per cui non io vede come una pe-

riferica identificata, e non può essere

indirizzata come memoria di massa
convenzionale.

Il programma si occupa di tutte le

funzioni, sia di backup che di restore,

formattare e cancellare il nastro, rimet-

terlo in tensione, stampare la sua dire-

ctory. ecc.

Il tutto è assistito da un menu di

molte opzioni, user friendly che non la-

sciano mai l'utente in panne. Con ciò

mi riferisco a tutti quegli utenti che di

fronte ai comandi di backup e/o restore

sono rimasti sempre un po' intimiditi o

comunque scottati da errate manovre
che hanno portato a risultati a volte di-

sastrosi. Vale la pena ricordare che in

commercio cominciano ad essere di-

sponibili cartridge già formattate che ri-

ducono i tempi di lavorazione

Perché comprare
un'unità di backup

Potenzialmente un nastro di backup
offre delle funzioni molto elevate, che
assomigliano a quelle di un Hard Disk,

con la differenza che la velocita di ac-

cesso è molto inferiore. Infatti i file so-

no registrati in modo differente e teo-

ricamente la possibilità di accedere agli

stessi è di molto inferiore.

Dove stanno quindi le potenzialità

che ne consigliano l'uso? Prima di tutto

il fatto innegabile che in una cassetta

di pochi centimetri di lato si possono
registrare fino a 250 Mbyte ad un co-

sto di poche decine di migliaia di lire.

Nello spazio occupato da una scatola di

dischetti da 3.5’'. pari a circa 15
Mbyte, trovano posto quattro di queste
cartridge con una potenza di memoriz-
zazione 70 volte superiore.

La cosa che però va detta è che la

velocità di memorizzazione di un’unità

di backup è quella che è e perciò se
paragonata ad un'operazione effettuata

con dei floppy disk tradizionali sembre-
rebbe ad una prima analisi svantaggio-

sa. Ma qui si deve ricordare la frase di

Pascal, che regalando al padre una ru-

dimentale calcolatrice meccanica, che
lo avrebbe aiutato nel suo lavoro, sem-
bra abbia pronunciato il famoso motto;
«È stupido far fare ad un uomo quello

che può fare una macchina». Un ba-

ckup su dischi obbliga la presenza del-

l'operatore, che deve aspettare il riem-

pimento di ogni dischetto per procede-

re alla sua sostituzione.

Il prezzo quindi: un milione e quattro-

centomila lire, a cui vanno aggiunte
una cinquantina per cartridge da 250
Mbyte preformattate, mi sembra ade-

guato a quanto può offrire un dispositi-

vo del genere. sss

L'eleiiromca iniema.
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AutoDesk
Multimedia Explorer

di Francesco Petrom

L
y AuloDesk ha, da parecchi anni.

' uria leadership incontrastata

nel settore dei prodotti grafia

evoluti per PC MS-DOS.
Da molti anni infatti con AutoCAD

domina il mercato de! CAD. e da gual-

che anno poi si è affacciata prepotente-

mente nel mondo del DeskTop Video,

dapprima con Animator, poi più recente-

mente con 3D-Siudio e Animator Pro. A
proposito stiamo preparando la prova di

quest'ultimo.

Oggi, con il lancio del prodotto Auto-

Desk Multimedia Explorer. AutoDesk di-

mostra anche un significativo interesse

per l'emergente mondo del multimedia-

le. verso il quale i prodotti AutoDesk
sono particolarmente predisposti.

Abbiamo usato il termine significativo

per vari motivi. Ne indichiamo due. uno
riguardante AutoDesk e uno riguardante

Windows.
Il primo è che AutoDesk fa il suo

ingresso nel mondo Windows che co-

stituisce per ora, in seguito si vedrà,

solo una delle possìbili destinazioni per

le usate dei suoi prodotti che per ora

nmangono DOS
Il secondo è che MPC. lo standard

Multimediale legato a Windows e pro-

pugnato dalla Microsoft, ma contrastato

da... aUn, acquista un gradito e impor-

tante >isponsor>i.

Il formato FLIC

Prima di descrivere il (imaienale» Ex-

plorer dobbiamo spendere due parole

sul formato *.FU.

MCmicrocomputer n 1 1 7 - aprile 1 992



PROVA

MULTIMEDIA EXPLORER

Multimedia Explorer

I file che hanno desinenza FU sono
file che contengono una animazione,

che a sua volta è composta da una sene
di «fotogrammi». In realtà nel FLI sono
contenuti non tanti fotogrammi separati

l'uno dall’altro, ma una serie di elementi

grafici, in parte fissi, che rimangono
quindi su più fotogrammi, e in parte

variabili da un fotogramma all'altro,

I FLI, realizzabili con Autodesk Anìma-
lor utilizzano la risoluzione VGA stan-

dard a 320 per 200 per 256 colori. Con
Animator Pro, che stiamo provando in

questi giorni, è possibile realizzare dei

FLC che utilizzano risoluzioni superiori.

II formato FLi, quello 320 per 200 per

256, comporta un notevole risparmio di

occupazione di memoria, una maggiore
velocità in fase di visualizzazione e la

conseguente possibilità di raggiungere

una notevole velocita di visualizzazione

della sequenza dei fotogrammi. Ricor-

MCmicrocomputer n. 117- aprile 1 992
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diamo che per avere un reale effetto di

animazione occorre «andare a» 25-30
fotogrammi al secondo.

Gli elementi che entrano in gioco e
che determinano quindi la velocità di

scorrimento dei fotogrammi sono in de-
finitiva:

— risoluzione delle singole immagini;
— velocità del processore del PC;
— presenza e velocità del processore
grafico.

— velocita dell’hard disk.

Il futuro del Multimedia, in cui ovvia-

mente l’animazione e un aspetto fonda-
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Figura 4 AutoDesk
Mulimredia £\o'nrer -

Le Dia'og So» Sei
ri^s
Singolare <’ D'esenaa,

nella barra bel menu
bei Borio”! -VCR h-

ab esempio Quella cne

per l'imposianone bei

mentale, prevedere sicuramente nuovi

formati grafici di animazione (che non
vanno confusi con quelli propri delle

immagini statiche) che si baseranno su

algoritmi più efficienti sia di tracciamen-

to sia di memorizzazione, oggi ancora

non disponibili Tornando al formato FLI,

l’AutoDesk lo prevede come uscita

standard per tutti i suoi tre prodotti di

Animazione, Ammator, quello normale e
quello Pro, e 3-D Studio. Questi, poten-

do anche postprocessare file AutoCAD,

possono servire per creare animazioni

basale su qualsiasi materiale di prove-

nienza AutoCAD
Ma, in definitiva, che cosa e e come

si usa AutoDesk Multimedia Explorer’

Nel package di Explorer a sono 9

dischetti da 720 e un CD-ROM. In en-

trambi c'è sia l'Animator, che serve per

realizzare l'animazione, sia i programmi
che servono solo per “vedere» l’anima-

zione. AAPiJiiY, che può essere lanciato

da DOS, e AAWIN, che può essere
lancialo da Windows.

L'installazione del materiale si può
eseguire sia partendo dal CD che dai

dischetti, sia partendo da DOS che da

Windows.
Il massimo si ottiene utilizzando un

MPC, in quanto si può accedere al

materiale su CD e si può inserire ed
ascoltare il sonoro.

Se SI dispone solo dei CD, abbiamo
provato anche questa configurazione, e

non del software MPC, si riesce co-

munque ad accedere al materiale su CD
anche da Windows, ma si ha un degra-

do delle prestazioni,

Se non si dispone neanche di un CD
si può comunque installare l'Animator e
AAPLAY e AAWIN, ma si ha a disposi-

zione un materiale d'esempio molto li-

mitato (rispetto a quello voluminosissi-

mo presente sul CDi.

I manuali

innanzitutto c'e tutto il pacchetto
AutoDesk Ammator, versione inglese di

CUI tralasciamo la descrizione, in quanto
lo abbiamo provato nel numero di 96 di

MC- Va detto che nel frattempo e uscita

la versione italiana, che ovviamente non
ha nessun effetto sul risultato finale

dell'applicazione.

I manuali dell'Animator sono molto
voluminosi e, secondo lo standard Auto-

desk, eccezionalmente chiari, anche se
trattano un argomento abbastanza com-
plesso.

Poi CI sono I tre manualetti del Multi-

media Explorer vero e proprio:

Autodesk Ammator hcs, di appena
18 pagine. È il manuale che fa riferi-

mento al materiale FLI presente nelle

subdirectory del CD. Si divide sostan-

zialmente in due parti, la prima che
descrive come adattare tali Flics ad un
uso personale, sia per inserirvi del te-

sto, Sia per manipolarne il contenuto
grafico, sia per comporre file, ad esem-
pio per sovrapporre un normale Flic ad

una immagine statica di tipo GIF.

Sono indicate anche le regole per la

gestione del passaggio dei colon da un
Flic al successivo.

Segue l'elenco vero e proprio dei file,

suddiviso per argomento o per prodotto
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Fgure 7 8 - AutoDesk Mu^limsda Explorer Logo MC. al lavoro e poi vista in 'loest'd

Con Ammalar SI produce l'ammaìipne mouesio caso ‘I soggetto 6 un Logo -spa/iaie- tf/A/C Poi stessa può essere disrriboiia pei essere vista con un prodotto

di sola vistone, come l'AAWI\ AAliV(A'. da buon esponente della lamigha IVmriows duo prohleraie ovvero ooo essere lanciato piu volte e m puesio caso la

vedere la stessa Animazione in momenti dilleienti

con il quale è staio sviluppato In figura

1 vediamo l'Albero delle directory del

CD-ROM. il CUI contenuto è di alcune

centinaia di milioni di caratteri.

Aufodesit; Multimedia Explorer Tuto-

rial (di circa 50 pagine) che Insegna ad

usare il Modula AAWIN che e quello

che mostra in una finestra Windows (e

quindi anche in più finestre, come in fig.

2) l’esecuzione o di un Flic o di uno
Script, composto usando il modulo
Script Editor (fig. 3), Il file prodotto,

desinenza *.AAS. e comunque un file

testuale.

Va detto che alcune operazioni di

composizione, ad esempio la concate-

nazione tra Flic successivi, possono es-

sere eseguile anche in Animator.

L'ambiente Script Editor serve sia per

mettere in sequenza i vari FU, sia per

impostare alcune specifiche riguardanti

la loro visualizzazione (numero di foto-

grammi al secondo, caricamento in

RAM del Flic, ecc.) e di passaggio tra un

FU e il successivo (fig. 4) Alcune di

queste impostazioni sono direttamente

risolvibili nel FLI generato con Animator.

Nello Script Editor si inseriscono an-

che le specifiche legate al sonoro (fig,

5). Le specifiche permettono di decide-

re quale o quali brani e/o effetti collega-

re a quale o quali FLI. I brani possono
essere file digitalizzati (WAV), file MIDI
(MID) e può essere anche impostato un

accesso diretto al CD sonoro passando

le specifiche delle tracce da suonare.

Le specifiche permettono anche di

esprimere con il massimo dettaglio il

rapporto tra parte video e parte audio

delia presentazione.

AAWIN può essere lanciato piu volte

e ciascuno esegue un suo FU oppure lo

stesso FLI. come in un programma Mul-

tivision,

Autodesk Multimedia Explorer Refe-

rence Manual (44 pagine) Parla dei for-

mati Animator (FU e FLC), dei formati

Windows (DIB e RLE) e dei formati

Sonori riconosciuti da AAWIN sotto

Windows, Questi ultimi possono essere

*.MID, ‘.WAV e *.RMI, e necessitano

di una scheda audio che supporti le

151MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992



PROVA

MULTIMEDIA EXPLORER

figuri 1

1

- AofoDes*
Mu'iimedii f'otórer -

Pesce i ire aimen-

Ouesii aophruuione e
significai’va pe' un
molivQ cPe (orse s(ug-

ge ad un suo primo

osarne sommano i'

pesce e mdunensiona-

mensiona'e

Mia pagina a furKO. pubàlicnia'rio un esaustiva

campionario DeskTop Video
Il CD preseme nel pacchello AuloDesk Mulhmedia
Explorer contiene centinaia di (ite di anunanone

Pi/-, suddivisi per argomenio e suddivisi per

prodotto di angine I •fU'i. possono essate visus-

Iman a tutto schermo, tramile il programma AA-
PLAY che SI farcia da DOS. oppure possono

programma AAWIkt Tramite l'AutoDesk Animalor.

anche questo cf^aserie nei package. i fhc possono
essere creati ex-novo o manip^ati In fase di insiai-

lasione tramite gh Script gli si possono aggiungete

effetti sonon

senta bottoni di avanzamento, stop e di

indietreggiamento,

Figura 12 AiitoDesk

Mutlimetìia Explorer

La villa in Montagna
Altro Significativo
eseincio applicativo e
quello costituito dai

mi«age l'a immagini

con schede di mtedac-
eiamento a fefecame-
ra. e immagini realisti-

che prodotte con uno
dei pacchetti di Pen-

denng II tutto può af
Teccprtema. essete
ammalo

specifiche MMCI, Microsoft Multimedia

Control Interface. Nella nostra stazione

MPC e montata una Sound Blaster Pro

e non abbiamo avuto difficoltà ad ascol-

tare questo... formato.

Particolare attenzione è dedicata al

problema dei colon che debbono m ge-

nere essere adattati, nel senso che
quelli presenti nel file con Tanimazione

vanno adattati a quelli presenti nella

videata Windows.
Vengono descritti tutti i comandi del

menu, che come si nota nelle immagini
ha un aspetto VCR like, in quanto pre-

Per concludere:
la parola alle immagini

Vi presentiamo una sene di immagini,

commentale nelle didascalie, prese qua
e la dal materiale su CD. Va citata la

presenza di Script che comunque visua-

lizzano in sequenza i vari Elie e che
conseguentemente durano un bel po'

Va da sé che le immagini a corredo

dell'articolo sono statiche mentre la for-

za del materiale Explorer sta nell'anima-

zione e nel sonoro, per cui la sensazio-

ne che riescono a dare attraverso la

stampa su carta viene molto attutita,

In definitiva Autodesk Multimedia Ex-

plorer e comunque un prodotto essen-
ziale sia per chi fa computer grafica, ed
in particolare Desktop Presentation, di

cui Multimedia e una logica evoluzione,

sia per chi sta cominciando ad interes-

sarsi di Multimedia, fronte di avanza-

mento ormai molto vasto e innegabil

mente promettente della microlnforma-

tica, non solo di quella hobbistica ma
anche di quella professionale. -v

Figure t3, 14 AuloDesk Muimnedia Explorer Reatta Virtuale

Progettiamo la disposizione del nuovo ufficio e pd facciamo una passeggiala v’iuaie Mi paté che te due figure diano un esempio evidente delle potenzialità dei

nuovi rnezzi grafici Si progetta la disposizione di un ufficio a pateu mobili e od si simula una nasseggiatma -virtuale- at suo inferno oer vaiulare la •.'orreilezza e la

accettabilità della disposizione studiata

152 MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992



PROVA MULTIMEDIA EXPLORER

MCmicrocomputer n 117 - aprile 1992 153



Borland

Object Vision 2,0
di Francesco Peironi

L
a versione 1.0 dell'Objecl Vision

della Borland usci oltre un anno
fa e destò molto interesse per

vari motivi. Si trattava del primo prodot-

to della Borland sviluppato direttamen-

te per Windows e si trattava di un
prodotto del tutto innovativo, in quanto
non poteva essere incasellato in nessu-
na delle tradizionali categorie in cui l'in-

formatica individuale viene generalmen-
te classificata.

La sua caratteristica più evidente era

led è tutt'ora, con la versione 2.0) quel-

la di essere un prodotto ndouble-face».

di cui il lato utente svolge la funzione

di ‘ifront-endu. di interfaccia amichevo-

le e facile da usare dell'applicazione, e
il lato macchina invece gestisce un
complesso collegamento dinamico e bi-

direzionale (legge e scnve) con file dati

di qualsiasi tipo e dislocati in qualsiasi

punto (sul PC stesso, sul Server di

Rete, su Mainframe remoti, ecc.). In

figura 1 vediamo appunto uno schema
del posizionamento dell'Object Vision.

Rimandiamo alla prova, eseguita nel

numero 105 di MC, chi volesse appro-

fondire questi aspetti in quanto noi vo-

gliamo invece subito interessarci delle

novità presenti nella nuova versione,

che è molto innovativa rispetto alla pri-

ma in quanto dispone di ulteriori featu-

re di vario genere che ne confermano
la singolarità come tipologia di prodot-

to, e ne ampliano la rispondenza alle

regole Windows, anche le più evolute.

Prima di proseguire riassumiamo co-

munque te caratteristiche di base del-

l'Object Vision che erano già presenti

nella versione precedente.

Riassunto della versione
precedente

Descriviamo brevemente cosa vede
un utilizzatore di un'applicazione Object
Vision e cosa invece può fare lo svilup-

patore di un'applicazione Object Vision.
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Object Vision - Lato Utente

Un'applicazione Object Vision ha l'a-

spetto e dispone delle tipiche modalità

operative di tutte le Applicazione Win-
dows-

L’utilizzatore vede una o più Schede,
le schede sono organizzate in una Pila.

In ognuna della schede sono presenti

una serie di tipici oggetti Windows,
Testi, Campi da digitare. Pulsanti, List

Box, Radio Button, Barre di Scorrimen-

to, Icone e elementi grafici di vario

genere.

Altro tipico elemento Windows è la

barra del menu, posta in alto e specifi-

ca per l’applicazione che sta utiliz-

zando.
Attraverso l’oggetto Scheda si dialo-

ga, in lettura e in scrittura, con uno o
più archivi con i Dati. L'utente può del

tutto ignorare dove risiedano questi ar-

chivi e in che formato siano.

Il vantaggio per l'utente è che in una
applicazione Object Vision ritrova tutta

la facilità e tutta l'intuitività dell'interfac-

cia Windows, vantaggio ancor più so-

stanzioso se l’utente già conosce qual-

che prodotto Windows.

Object Vision • Lato sviluppatore

Con Object Vision si realizzano Appli-

cazioni che appoggiano sulle Schede
(di cui vediamo svariati esempi nelle

figure a corredo).

Una Applicazione può svilupparsi su

una 0 più schede a loro volta organiz-

zate in Pile di Schede. Tra le schede di

una stessa applicazione si possono pre-

disporre svariati tipi di collegamento e

di rapporto-

Ne scriviamo alcuni nelle didascalie

delle figure 2 e 3.

All'Interno di una Scheda sono pre-

senti una serie di Oggetti, e questi

Oggetti si disegnano «letteralmente»

sulla Scheda utilizzando l’Editor di Ob-
ject Vision che è del tutto assimilabile

a quello di un programma Grafico.

Per ogni oggetto vanno specificate le

caratteristiche, divisibili in due grandi

categorie, quelle di tipo operativo e

quelle di tipo estetico.

Tralasciando quelle di tipo estetico

citiamo tra quelle di tipo operativo, ol-

tre a quelle più «ovvie», come quelle

per definire la tipologia dell’oggetto, e
se questo è un campo, del tipo di dato

sottostante, quella che permette di de-

finire l’Albero del Valore.

In figura 4 e 5 vediamo una fase del

lavoro sulle caratteristiche dell’oggetto

e una tabella che mette in relazione tipi

di oggetto con le caratteristiche impo-
stabili per ciascun tipo.

L'Albero del Valore costituisce in pra-

Object Vision 2.0

Produttore e distributore:

Botlsnd S.r.l.

Centro Direi. Milena Oltre Pel. Leonardo
Via Cassanese, 224 - 20090 Sagrate IMI!

Tel. 02/2691S1

Prez2 i UVA escluse):

Multimedia Explorer L. 949.000
in offerta lancio a L. 299.000

tica il «calcolo» sottostante il campo,
quando il campo sia di tipo calcolato.

La caratteristica principale dell'Albero

del Valore consiste nel fatto che tutto il

processo di calcolo, che può essere

complesso e quindi anche molto ramifi-

cato, va disegnato in modo grafico, in

quanto qualsiasi «statement» di pro-

grammazione dispone di un suo simbo-
lo e di una sua voce. All'interno del-

l’Albero de) Valore si possono usare

anche le funzioni chiocciola disponibili

in larga dotazione Ifig. 6).

Disegnata la scheda con i suoi og-

getti e definiti i calcoli sottostanti i

campi calcolati, occorre collegare i

campi definiti all'interno della scheda
con i campi dei file esterni, in uno dei

formati riconosciuti da Object Vision, E

questo è il momento più «crìtico» di

tutto lo sviluppo, soprattutto ora. con la

versione 2.0, in cui Object Vision può
gestire campi di più archivi, relazionati

tra di loro, e può garantire l’integrità

dell’insieme degli archivi.

Esistono due possibili varianti. Che
gli archivi già esistano, ed in questo

caso va curato l'aggancio perfetto tra i

van campi. Che gli archivi ancora non
esistano, ed in tal caso l'Object Vision

2,0 ne genera la struttura nel formato
esterno prescelto.

L’applicazione finale è utilizzabile su

un computer in cui sia stato installato o

l'Object Vision stesso o il suo Runtime.

Le caratteristiche salienti

della nuova versione

Citiamo a questo punto alcune delle

novità presenti nella nuova versione.
— Miglioramento estetico deH'ambien-

te Editor, con introduzione di bottoni

operativi, posti nella Barra degli Ogget-
ti, introduzione di griglie e righelli, varia-

mente impostabili per facilitare la pro-

gettazione e il disegno della scheda.
— Miglioramento estetico del singolo

oggetto, cui si possono associare ora

colori, tutti I tipi di font (video e stam-

pante), filetti di vario genere, tutte pos-

sibilità proprie dei prodotti grafici.

— Nuovi tipi di oggetti, la Combo Box
e il Radio Button.
— Possibilità di realizzare Schede di

tipo «multitable» i cui campi sottostanti

fanno riferimento a più archivi e a più

record di più archivi. OV2 si incarica di

gestire tutti i rapporti relazionali tra gli

archivi (gestione completa della relazio-

ne 1 a molti) e di garantirne l'integrità.

— Adozione di tecniche di programma-
zione Object Oriented e Event Driven.

Ad ogni oggetto può essere associato,

oltre al «vecchio» Albero del Valore,

che ne determina il processo di calco-

lo. anche il «nuovo» Albero degli Even-

ti, in cui sono indicati i sottoprocessi

conseguenti il verificarsi di un dato

evento (ne vediamo un esempio in fi-

gura 7).

— Gestione di eventi collegati alla

Figura ! - Borland Ob-
lect Vision 2.0 - Posi-

lionamento del Pro-

dotto

Objecl Vision e un
PfDtJOrro che ha hnah-

tà Front End. net sen-

so che SI posiziona tra

possono essere sia lo-

cali. ouvero disponibili

sul PC. oppure remoti,

e puindi accessibili via

LAN e DBMS Server

Oltre all'integrazione

con I dati esterni é da
sottolineare l'mtegra-

lione con Windows,
del quale Ob/ect Vi-

sion 2.0 nsperrs ruffe

le regale e tutu gh
standard di comunica-

Appticadon
C»bctVMg

ArtreAM>l-
Wlndow*

i
LAN

^ ^
SERVER
BTRIEVE

Borland Object Vision 2.0 - Collegamenti ai Dati Esterni
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Figura 2 - Scw'ard Oo-

leci Vision 20- Richia-

mo fli altre Scneae at-

traverso Bottoni Cra-

Quesia applicazione.

esemplifica molto be-

ne il concetto di oggei-

10 grafico e di evento

praiicaogni -parte- dei

computer e un oggetto

chiama una uUenors e
specifica scheda da
compilare, relativa al

oeiio harefvrare

scheda, come la sua Apertura, la sua

Chiusura, ecc.

- Gestione di eventi generati da ta-

stiera, in pratica le 26 combina2ioni da

Ctrl-A a CtrI-Z.

— Possibilità di migliore sfruttamento

delle tecniche DDE. Il collegamento

DDE può essere gestito dall'Ob|ect Vi-

sion 2.0 sia come Client, nel senso che

riceve dati, sia come Server, nel senso
che invia dati, Esistono ora anche i

comandi DDExecute, che serve per

lanciare applicazioni esterne, e DDEPo-
ke. che serve per eseguire un coman-
do nel «linguaggio» proprio dell'appiica-

zione esterna,

- Possibilità di sfruttamento delle tec-

niche OLE.
— Arricchimento sostanziale delle fun-

zioni chiocciola. Ne esistono anche
nuove categorie, necessarie per far la-

vorare I nuovi oggetti,

- Nuove funzioni di menu, che servo-

no sia per smontare il menu dell'appli-

cazione, sia per rimontarlo, sia soprat-

tutto per sostituirlo con un menu per-

sonalizzato suH’applicazione. In genere

vanno collegati all’evento apertura della

Scheda.
Altra nuova funzionalità è quella che

permette di gestire un Help personaliz-

zato. In pratica anche il click su un

bottone con scritto sopra Help o Guida

è un evento gestibile che può richiama-

re una scheda illustrativa.

— Ecc.

Manualistica e installazione

I manuali sono:

l.st Look. Opuscoletto di 16 pagine,

che introduce le tre fasi in cui si può
suddividere logicamente lo sviluppo di

un'applicazione Object Vision, e cioè

l'Interfaccia dell’Appiicazione, la costru-

zione delle Regole di Calcolo, il collega-

mento dei vari campi ai file del Data-

base
Cetting Sfaning. Una corposa (200

pagine) inizializzazione all'uso del pro-

dotto. Suddiviso in una Introduzione,

una sene di capitoli sull'Installazione,

SUI concetti basilari, sull'uso di un appli-

cazione Object Vision, Questi sono i

capitoli che interessano soprattutto l’uti-

lizzatore dell'applicazione Ób|ect Vision

Seguono i capitoli che interessano gli

sviluppatori di applicazioni, e quindi ca-

pitoli sulle Schede, sulle Proprietà degli

Object, sugli Alberi dei Valori e su quelli

degli Eventi, e sui collegamenti.

Le appendici sono due. La prima e un
piccolo corso che occupa una quaranti-

na di pagine, la seconda parla della

configurazione del «motore» Paradox.

Chiude il glossario e l'indice.

Reference Guide. E il manuale piu

sistematico. Si sviluppa su oltre 320
pagine e si divide in una Introduzione, 5
parti, ciascuna a sua volta divisa in

capitoli, e sei appendici. Le parti riguar-

dano I Concetti di Base, le Funzioni $, i

Collegamenti, la creazione delle funzioni

(§', richiamabili tramite le DLL, e le diffe-

renze con la versione 1.0

I capitoli piu interessanti da un punto
di vista applicazione sono il 17.mo che
tratta degli Oggetti Tabella, e quelli che
riguardano

i
rapporti con Windows, e

quindi I collegamenti DDE e lo sfrutta-

mento delle librerie DLL
La schedina Quick Reference. Il pie-

ghevole con il riassunto di tutti i co-

mandi.

I dischetti sono... uno. Anzi sono due.

Il primo contiene il programma e gli

esempi. Il secondo contiene ta porzione

Runtime del programma.
L'installazione non presenta alcuna

difficoltà ed e anche esteticamente gra-

devole, come dimostra la figura 8. Il

prodotto occupa circa 3 mega. Durante
l'mstaliazione viene creato un Gruppo
con due Icone, quella deirObiect Vision

vero e proprio e quella che lancia diret-

tamente un'applicazione Demo, che in

realtà fa da Shell alle altre applicazioni

La predisposizione
della scheda

Cuccando sull'Icona Object Vision ap-

pare il menu del prodotto insieme ad

un'accattivante immagine bit-mapped
che scompare non appena si clicca

un'opzione di menu
Si può scegliere Apri e si seleziona

uno dei file OVD, file in cui viene me-
morizzata l'applicazione disponibile. Ca-
ricato il file lo SI può usare, mettendosi
nei panni dell'utilizzatore, oppure esami-
nare, mettendosi nei panni dello svilup-

patore.

Se invece di usare o di vedere un'ap-

plicazione preesistente si decide di rea-

lizzarne una nuova si deve scegliere

Scheda Gestione. In una piccola Dialog

Box occorre scrivere il nome della sche-
da, che inizialmente appare, di piccole

dimensioni, sullo schermo.
La scheda si può dimensionare e su

di essa si possono cominciare a posizio-

nare, aiutandosi con una griglia e sce-

gliendo gli oggetti dalia Barra degli Og-
getti, gli oggetti sulla scheda. Gli oggetti

sono Testi, Grafici, Campi di immissio-

ne o campi «à la Windows», come

Figura 3 - Borland Ob
lecl Vision 2 0 • Chioc-

ciole per il richiamo di

altre schede
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Gli Alberi Valore
e gli Alberi degli Eventi

Ad ogni oggetto può essere associato

un Albero Valore. In tale albero viene

descritto un processo logico, condizio-

nato sulla base del valore dato all'ogget-

to e sulla base di altre condizioni relati-

ve ad altri oggetti, che prevede una o

Figura 5 - flortsml Ob-

lecl Vision 2 0 - Tabel-

la Oggetto / Propneia

Una scheaa e lana Hi

Caparti Tutti gli ele-

menti presenti nella

scheda, ma anche la

scheda stessa, sono
degli Oggetti Per aa-

Radio Button, List Box, Combo Box,

ecc.

Il grosso del lavoro consiste proprio

nel posizionare gli oggetti e nel determi-

narne le caratteristiche, estetiche e

operative. In questa fase si possono
sfruttare le numerose facilitazioni opera-

tive del prodotto. Ad esempio facendo
l'dicki), con il tasto destro del mouse,
su un oggetto qualsiasi appare la Lista

delle caratteristiche impostabili, specifi-

che di quell’oggetto.

Altre facilitazioni sono quelle che per-

mettono di «copiarei- le caratteristiche

(conviene soprattutto per quelle di tipo

estetico) da un oggetto all'altro.

In tale fase di disegno si può posizio-

nare anche l'oggetto Tabella, che ha un

Titolo, ha una serie di Colonne, identifi-

cate dal tìtolo di colonna, e Celle. Ognu-
no di questi tre tipi di elementi è un

oggetto a tutti gli effetti e come gli altri

oggetti di altro tipo possiede una serie

di caratteristiche estetiche ed operative

che vanno definite.

In pratica la Colonna è equiparabile ad

un campo, solo che ad una Colonna

della Tabella posta nella Scheda, corri-

spondono uno 0 più record nell’archivio

collegato. In caso di necessità la tabella

nella scheda può disporre anche di Bar-

re di Scorrimento, che fanno corrispon-

dentemente scorrere i record collegati

presenti nell'archivio esterno. Esistono

funzioni chiocciola che agiscono sulle

Colonne, tipicamente si tratta di funzio-

ni di sommarizzazione. In figura 10 ve-

diamo le tre tipologie di oggetto con-

nesse alla tabella ognuna con l'esplosio-

ne delle sue caratteristiche.

Si possono definire più Schede, attra-

verso il concetto di Pila. La pila altri non

è che l’elenco, visibile m forma grafica,

delle Schede. L'utilizzatore può passare

da una scheda all'altra scegliendola nel-

l'elenco, oppure è ciascuna scheda che
dispone di bottoni che servono per apri-

re la scheda logicamente successiva.

Il lavoro su più schede favorisce ov-

viamente il disegno di applicazioni che
sfruttano più archivi, in quanto in prima

battuta si può associare ciascuna sche-

da a ciascun archivio.

più conclusioni, che rappresentano il

valore finale assunto dall’oggetto.

Anche in questo caso al di là della

Intuitività del concetto di Albero Valore,

c’è da sottolineare il fatto che il proces-

so logico ad esso sottostante può esse-
re complicato al massimo, ed in tal

modo gli si delega la vera e propria

funzione di calcolo deH’applicazione.

L'Albero degli Eventi è una novità.

Permette di associare ad una serie di

eventi che possono «capitare» a cia-

scun oggetto un processo. L’evento ti-

pico che può capitare ad un oggetto è

che qualcuno faccia click sull'oggetto

stesso e in questo caso va programma-
ta la conseguenza di questo click. In

figura 11 mostriamo una tabellina che
incrocia tipi di oggetto e tipi di eventi

possibili sull’oggetto.

Tanto per chiarire questo concetto
citiamo una serie dì Eventi tipici.

- In una Scheda che tratta Ordini im-
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mettiamo un Bottone «Inserisci Nuovo
Articolo», che se cliccato apre la Sche-

da degli Articoli.

- In una Scheda che tratta Ordini im-

mettiamo un Bottone «Calcola», che

esegue il calcolo delle Colonne della

Tabella con le righe dell’ordine e pone il

risultato dei vari calcoli in altri campi di

sommarizzazione,
- Prevediamo l'evento Cambia che in-

dividua l’eventuale cambiamento di un

campo, e che deve provocare ad esem-
pio l’aggiornamento deH’archivio ester-

no collegato.

- AH’Apertura di una Scheda, Evento
«Apri», sostituiamo il menu del prodot-

to con un menu personalizzato. Per ogni

voce del menu è previsto l'evento

«click» che lancia una sottoprocedura.

Generazione e Gestione
dei Collegamenti

Eccoci dunque arrivati a parlare del-

l’altra faccia della medaglia.

Usiamo questo modo di dire per evi-

denziare un aspetto fondamentale che
va chiarito da subito. Mentre l’attività

con l’Editor della Schede è un’attività

figura 7 - Borland Ob-
leci Vision 2 0 - AlOe'd

deH’E'/enio

Esistom due dpi di al-

bera L'Albero del Va-

lore. che in pratica de-

finisce il tipo di calco-

lo, che può anche es-

sere rnollo compresso
e che e sottostante ad
un campo calcolato e
l'Albero degli Eventi

segueme legate al ve-

rificarsi di un evento

che agisca su gue'l'og-

getto

creativa, in cui può entrare in gioco

anche l'estro personale, la fase di crea-

zione del collegamento non può essere

improvvisata, anzi va studiata preventi-

vamente e nei mimmi dettagli.

Specie ora che Object Vision gestisce

anche i legami relazionali tra gli archivi e

importante affrontare l'applicazione con
gli stessi metodi con i quali va affronta-

ta un'applicazione tradizionale sviluppa-

ta con un prodotto di tipo DBMS, come

può essere Paradox o dBase. Va quindi

fatta un’analisi dei dati da gestire con
l'applicazione, alla fine della quale si

deve giungere alla progettazione degli

archivi e delle relazioni tra di essi.

Dopodiché si potrà decidere l'organiz-

zazione delle Schede e il tipo dei Colle-

gamenti da stabilire. Le numerose Dia-

log Box attraverso le quali si definisco-

no I collegamenti presentano conse-
guentemente numerose «varianti», par-

te delle quali mostriamo nell'esempio di

figura 12.

Figura 9 - Borland Ob-
lecl Vision 2 0- In Lan

dell'Obieci Vision può
essere duello di dele-

gargli il compito di in-

terfaccia intelligente

tra l'utente e i dati

anendah, raggiungibili

ovunque attraverso la

I tipi di collegamento

Object Vision può collegarsi a archivi,

che vengono chiamati Tabelle, in forma-

to Paradox, dBase, Btrieve, ASCII e a

tabelle, presenti in altre applicazioni

Windows, raggiunte tramite canali DDE.
Tramite il collegamento l'oggetto Ob-

lect Vision può ricevere, inviare, modifi-

care e cancellare valori presenti nella

tabella collegata, E quindi possibile defi-

nire anche collegamenti di sola lettura,

E possibile gestire collegamenti mul-

tipli. con varie tabelle esterne, anche di

tipo differente. Il manuale dedica vari

capitoli a questo argomento, uno per

ogni tipo di collegamento, piu alcuni che
sono in comune, come quello che parla

delle Opzioni.

Una volta disegnata la Scheda si può
procedere alla creazione dei collega-

menti 0 tramite la relativa opzione di

menu, scegliendo Toois Collegamenti,

oppure clickando sull'Icona che mostra
una catena. Ad ogni collegamento va

attribuito un nome, che non ha nulla a

che vedere con il nome della tabella

esterna, e che serve in tutte le funzioni

che lavorano su tale collegamento.

In uscita dal Tool di Collegamento
appare una Dialog Box che mostra una
serie di opzioni, che servono per deci-

dere quale bottone «Link Functions» si

vuole piazzare sulla Form. I tipi sono
numerosissimi'
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,1 h iL \SM

(g'TOPInome colli

g'BOTTONL.)

@PREVIOUS(„)
@NEXT|.

I

(gSTOREl.)

@CLEAR(..l

©INSERTI,,)

@DELETE(,.)

©UPDATEI,.)

@PAGEDN1.,)
@PAGEUP(,.I

per muoversi

per aggiornare

A Questi bottoni, che possono essere

inseriti automaticamente, scegliendoli

in una finestra di dialogo, corrispondono

anche dei tasti funzione che servono

per muoversi agilmente anche quando
SI lavora con la tastiera.

L'introduzione delle Tabelle ha com-
portato la nascita di nuovi tipi di Collega-

mento:
Collegamento normale, è il collegamen-

to di un solo Campo Object Vision ad un

campo dell’Archivio esterno;

Collegamento Primario, è il collegamen-

to di una intera Colonna di una Tabella

Object Vision con lo stesso campo di

più record dell'Archivio esterno. È il

collegamento che stabilisce quale sia la

chiave che identifica inequivocabilmen-

te i record esterni da intabellare;

Collegamento Secondario, serve per

collegare i campi non chiave, presenti

nel record dell'archivio esterno.

Le opzioni possibili
nei collegamenti

La Dialog Box che genera il collega-

mento dispone di un Bottone Opzioni

che permette ulteriori impostazioni.

Posiziona, serve per imporre l'imme-

diata ricerca del record giusto, o dei

record, in una applicazione Multitable,

dopo aver digitato un campo identificati-

vo. Ulteriori specifiche permettono an-

che di eseguire la localizzazione basan-

dosi su chiavi digitate parzialmente.

Filtri. È possibile impostare, in una

specifica Dialog Box, una condizione

che filtra i record dell'archivio esterno,

che in tal modo vengono esclusi dal

collegamento.

Campi Virtuali. Si tratta di campi cal-

colati ai volo, visualizzati nella Scheda
ma non presenti nell'archivio esterno.

Un esempio significativo di tale tipo

di campo è costituito dai calcoli ottenuti

agisce sulla tabella tramite le funzione @LINK. Ad esempio
la funzione @LINKSUM("LLL".''CCC")
esegue la somma del campo CCC pre-

sente nel collegamento LLL.

Inserimento Automatico e Aggiorna-

mento Automatico. Servono per impor-
re l'inserimento automatico di un nuovo
record o l'aggiornamento automatico di

un record preesistente, all'apertura di

un nuovo record o alla modifica di un

qualsiasi campo di un record preesi-

stente.

L'alternativa è quella di delegare la

funzione di Inserimento e di Aggiorna-

mento ad un bottone.

Cancellazione a Cascata. Serve per

obbligare Object Vision a cancellare

automaticamente tutti i record «figli»

quando si cancella il record «padre». In

una applicazione Multitable se sì cancel-

la il record dell'archivio primario vengo-
no cancellati anche tutti i record del-

l'archivio secondario.

Questa è quella che si chiama Integn-

tà dei Dati ed è connessa alia gestione
delle Relazioni 1 a Molti.

Un po' di esempi applicativi

Ne! prossimo numero di MC presen-

teremo una prova su strada dell'Object

Vision 2.0, per ora, dopo la descrizione

delle funzionalità del pacchetto, ci limi-

tiamo ad esaminare il voluminoso mate-
riale in dotazione che presenta svariate

tipologie di applicazioni.

In figura 13 vediamo una applicazione

Ctihidl Seleziona Deteleziont Cambia
Ctrt»A

CWZ

tìehnii

Grafica
|

Figura 11 Soriana 06;ect Vision 2 0 - Tabella Oggetto ' Evem
Una delle novità della nuova versione è costituita dalla possibilità

su un testo, l'apertura di una Scheda, la varianone del conienuto

combinazione Ctrl F. sono tutti eventi programmabili In questa tabella

Figura 12 - Borland Ob-
lect Vision 2.0 - Colle-

gamento con 1 Dati, al-

cune vvariantiv

La definizione dei colle-

gamenti costituisce la

fase finale del lavoro. I

campi presenti nelle

vane scheda dell appli-

viduali. sia quelli tabei-

lan negati tra di loro con

debbono essere colle-

gati ai campi di archivi

esterni, con i quali l'ap-

plicazione Object Vi-

sion scambia dmemica-
mente dati durame il

suo funzionamento

e di gestire gh eventi Un ci

n campo, la digitazione di

amo un elenco di oggetti e
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«estrema». La pianta del Motel che
serve sia per vedere la dislocazione

degli appartamenti sia per gestirne l’as-

segnazione ai dienti. Quindi ogni qua-

dratino che rappresenta un appartamen-

to è un Oggetto attivo. Oiccandoci so-

pra (evento) appare la scheda per la

gestione degli appartamenti, in cui si

indica data e nominativo del cliente.

In figura 14 un'applicazione da usare

subito. È costituita da un tabellone su

CUI SI sceglie una domanda, tipo Quiz,

su un certo argomento e di una certa

difficoltà. L'aspetto interessante del-

l'applicazione è che in realta si tratta di

una applicazione per generare i Quiz e

non solo per rispondere a Quiz già in-

corporati-

Infine un’applicazione Windows. Tra-

mite la gestione degli eventi è possibile

gestire sia il passaggio tra le schede di

una stessa applicazione che il passaggio

tra le vane applicazioni. Inoltre essendo
ora possibile il completo sfruttamento

delle potenzialità del Dynamic Data Ex-

change è anche possibile gestire il pas-

saggio ad altri prodotti.

Il tutto può avvenire usando Object Vi-

sion come prodotto di partenza e confe-

zionando su una sua scheda i bottoni che
eseguono tali operazioni DDE (fig. 15).

Figura M - Borland

Ob/ecl Vision 20- Ap-
Olicaiione Sliell

Tramite la geatione
degli eventi e possibi-

le gestire sia il passeg-
gio tra le schede di

una stessa applicazio-

ne che il passeggio tra

le vane applicazioni

Inoltre essendo ora
possibile il completo
sfnjilamenlo delle po-

tenzialità del Dynamic
Data Exchange e an-

che possibile gestire il

passaggio ad alto prp-

Conclusioni... provvisorie

Stiamo già lavorando ad una seconda
puntata della prova di Object Vision

dedicata completamente allo studio e
alla realizzazione di una applicazione Ob-
ject Vision «completa» che risolve un

problema applicativo «multiarchivio»

mediamente complesso.

Questo perché, per motivi di tempo e
di spazio, non è stato possibile farlo

nell'ambito di questa prova «tradizio-

nale».

In attesa di questa sperimentazione

«pesante», non possiamo che confer-

mare l'interesse per questo prodotto,

che ora che gestisce gli aspetti relazio-

nali e può essere realmente proposto

come soluzione applicativa ideale nel

rapporto sempre difficile, tra utente fi-

nale e le grosse banche dati.

Dal lato dell'utente finale mostra la

faccia amichevole e familiare di Win-

dows, come interfaccia DBMS mene in

funzione motori di collegamento versati-

li ed efficaci. Quello che ci piacerebbe

vedere, magari svolto da un altro pro-

dotto della famiglia «Object» sarebbe

anche un Report Generator, che sia

ugualmente efficace dal punto di vista

dell’utente, che permetta stampe di ot-

tima Qualità, e che possa incorporare

complessi calcoli logico-matematici, e
che, nella gestione dei dati, possa per-

mettere la stessa versatilità nel collega-

mento verso Database Aziendali.

Per quanto riguarda le stampe infatti

Object Vision 2.0 dispone solo della

funzionalità di stampa delle Schede nel

formato Scheda, e non in un formato
«tabulato».

Lato Windows invece Object Vision

2.0 è quanto di piu evoluto si possa
immaginare, in quanto oltre a permette-

re di programmare tutte le tipiche strut-

ture Windows, come gii oggetti della

Scheda, i Menu, che possono essere

personalizzati anche totalmente, accetta

tutte le specifiche tecniche delle comu-

nicazioni DDE, rispetto alle quali Object

Vision può svolgere sia la funzione di

Server sia quella di Client.

Anche di questo aspetto, uso integra-

to di Object Vision con l'ambiente Win-
dows, parleremo nel prossimo articolo.

Un'ultima precisazione, abbiamo ese-

guito la prova del prodotto nel marzo
1992, usando la versione 2.0 in inglese

e una beta, molto stabile, di quella

Italiana. Quando leggerete l’articolo pre-

sumibilmente sarà già uscita la versione

definitiva in italiano.

KE

Figura 13 - Borland

Obieci Vision 2 0 -

Mappa deli’HoleI

£ un esempio di appli-

cazione -estremai La
pianta del Motel serve
anche per gestire l'oc-

cupazione degli appar-

tamenti Oumdi ogni

quadratino che rappre-

senta un appartamen-
to é un Oggetto attivo

Cliccandoci sopra le-

da per la gestione de-
gli appartamenti, in cui
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Chi non è rimasto a bocca aperta davanti ai fantastici effetti speciali impiegati in film

come «Terminator II» o negli ultimi video di MichaelJackson? Fra di essi il più

spettacolare è quello, detto «morphing», che trasforma un oggetto in un altro in modo
continuo. Come forse avete immaginato, il calcolatore gioca un ruolo primario nelle

moderne tecniche di morphing. Ma forse non sapete che l'idea di questo effetto

speciale ha quasi un secolo, e che gli stessi semplici principi generali sono stati applicati

con innumerevoli varianti tecniche di natura ottica e meccanica in dozzine di film prima
ancora che il computer venisse inventato

Morphing
di Corrado Giustozzi

I

l «morphing», o «trasfor-

mazione continua», è il

nome altisonante di quel-

l'effetto speciale cinemato-

grafico per il quale un ogget-

to viene trasformato in un
altro gradualmente e senza
soluzione di continuità, men-
tre lo spettatore assiste a

tutte le fasi della trasforma-

zione. Tale nome deriva dalla

contrazione del termine in-

glese «meXamorphose» (me-

tamorfosi) dal quale gli an-

glosassoni. notoriamente al-

lergici alle parole troppo lun-

ghe e complicate, con la loro

spigliata onomaturgia hanno
tratto il conciso neologismo

verbale «to morph» che vale

appunto «trasformare con
continuità».

Il morphing è ovwiamente
un effetto fondamentale nel

cinema di fiction, con specia-

le riferimento al genere del-

l’orrore, Il Dr. Jeckill che as-

sume le sembianze di Mr.

Hyde, il conte Dracula che si

trasforma in pipistrello, il li-

cantropo che da uomo di-

venta lupo, il mostro ucciso

che si decompone e si dis-

solve. sono tutti stereotipi di

questo tipo di cinematogra-

fia ormai divenuti classici e

ben radicati nel nostro im-

maginario collettivo. E tutti

costituiscono dei perfetti

esempi di trasformazioni che
generano un forte impatto

emotivo sullo spettatore so-

lo se vengono effettuate con
sapienti tecniche di mor-

phing, mentre risultano al

contrario poco interessami o
addirittura ridicole se rea-

lizzate con banali dissolven-

ze 0 , peggio ancora, con bru-

schi passaggi di inquadratura

camuffati alla bell’e meglio

mediante lampi e nuvole di

fumo.

In tempi recenti l’industria

miliardaria di Hollywood ha

investito notevoli quantità di

risorse e quattrini in produ-

zioni di cassetta dalla grande

«presa» sul pubblico in

quanto giocate essenzial-

mente sulla spettacolarità

degli effetti speciali. Alla ri-

chiesta da parte dei produt-

tori e dei registi di nuovi e

più accurati trucchi ha quindi

risposto massicciamente la

computergrafica che, grazie

ai notevolissimi progressi

tecnologici di questi ultimi

anni, è ora in grado di sforna-

re immagini sintetiche di

qualità fotografica (tali cioè

da essere virtualmente indi-

stinguibili da una vera ripresa

di oggetti reali) in tempi e a

costi assai più accettabili ri-

spetto a qualsiasi altra tec-

nologia. Sono così sorte dit-

te specializzate nella realizza-

zione di effetti speciali com-
puterizzati, 0 meglio nell'ap-

plicazione al cinema tradizio-

nale della computergrafica,

allo scopo di realizzare effetti

speciali fin'ora impensati od
irrealizzabili con tecniche tra-

dizionali.

Aziende quali Pixar ed In-

dustriai tight & Magic sono
oramai esse stesse dei co-

lossi industriati, ed il loro no-

me è assurto quasi al rango

di mito per le incredibili rea-

lizzazioni di cui sono state

capaci. Film come «Abyss».
«Terminator» I e II, «Total

Recali», tanto per citare i più

recenti, non solo sfruttano

pesantemente il computer
nella realizzazione degli ef-

fetti speciali che ne costitui-

scono la reale attrattiva, ma
anzi sarebbero stati del tutto

irrealizzabili senza l'apporto

di know-how e di tecniche di

computergrafica forniti da ta-

li ditte specializzate.

Ancor più del cinema sono
ora il mondo della pubblicità

e quello dei video-clip musi-
cali a pressare i tecnici di

computergrafica per creare

effetti sempre più nuovi e
strabilianti. Ed ancora una
volta il morphing la fa da
padrone, come dimostra
egregiamente il recente vi-

deo di Michael Jackson (un

vero patito degli effetti spe-
ciali) intitolato «Black or Whi-
te». In esso assistiamo a di-

verse incredibili dissolvenze

effettuate con tecniche di

morphing, dapprima sulle

scenografie che fanno da
sfondo all’azione e quindi, in

conclusione, su una serie di

volti che si trasformano l'uno

nell'altro con una fluidità

sbalorditiva. Inutile dire che
dietro a questi pochi secondi
ci sono un meticoloso e pa-

ziente lavoro di preparazione

e quindi molte ore macchina
su di una potente stazione

grafica. Possiamo pertanto

ben dire che un effetto di

tale naturalezza e perfezione

non sarebbe stato possibile

senza il nostro amico com-
puter.

Il morphing
nel cinema fantastico

Nonostante stia vivendo il

suo momento magico di po-

polarità proprio in questi ulti-

mi tempi, grazie alle spetta-

colari realizzazioni che citavo

poco fa, il morphing è tutt'al-

tro che una tecnica recente.

In effetti esso è nato ben
prima dell'invenzione del cal-

colatore, essendo stato
«scoperto» per caso quasi

un secolo fa da George Me-
lies, il padre degli effetti spe-

ciali e del cinema fantastico

in genere. Sarebbe in effetti

interessante tracciare una
sorta di storia degli effetti

speciali nel cinema, con par-

ticolare riguardo alle molte
tecniche utilizzate in passato
per realizzare il morphing: è
incredibile ad esempio con-

statare quanti diversi mezzi
ottici e meccanici siano stati

sperimentati in circa un se-

colo di cinema, e quanto di-

spendio di energie sia stato

impiegato nella messa a

punto di trasformazioni con-

tinue che risultassero sem-
pre più efficaci e spettacola-
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Metamorfosi:

quasi un secolo di tentativi

Net 1896 George Melles,

durante alcune riprese nella

Place de l'Opera a Parigi, creò

involontariamente il primo ef-

fetto di metamorfosi nella sto-

ria del cinema. La macchina da

presa con cui lavorava si in-

ceppò mentre riprendeva una

cartona e rimase ferma per

quasi un minuto. Nel frattem-

po un carro funebre aveva pre-

so Il posto della carrozza e,

grazie alla loro fortunata somi-

glianza, nel filmato le due im-

magini sembravano trasfor-

marsi l'una nell’altra. Questo
incidente suggerì a Melles la

via da seguire per nuove e

complicate sovrapposizioni
che impiegò nei suoi film suc-

cessivi e che formano ancora

oggi le basi delle npresa in

«stop-fnotion».

Col passare degli anni però

le semplici trasformazioni ed
appanzioni dei film di Melies e

dei suoi imitatori iniziarono a

sembrare troppo rapide e ap-

prossimative. Il pubblico vole-

va vedere cosa accadeva du-

rante la trasformazione, e per

fare questo ci si avvalse nuo-

vamente della stop-motion.

Ne! film «Or. Jeckyll and Mr
Hyde» del 1932 la metamorfo-
si venne mostrata per intero,

grazie anche alla collaborazio-

ne del protagonista, Frederic

March, con i tecnici degli ef-

fetti speciali. Venivano infatti

girati pochi fotogrammi, si fer-

mava la macchina, e l'attore

passava in sala trucco per l'ag-

giunta di denti e peli che ad

ogni applicazione erano più

lunghi; si riprendeva poi a fil-

mare, ripetendo il procedimen-

to. Quei pochi secondi di pelli-

cola richiesero oltre venti ore

di lavoro ininterrotto ed una
enorme pazienza. Tra le altre

cose, per assicurarsi che
March riprendesse ogni volta

la stessa posizione davanti alla

macchina da presa, l'attore do-

veva rimanere immobile men-
tre un tecnico disegnava i con-

torni del suo viso su una lastra

di vetro che veniva impiegata

come riferimento per fargli as-

sumere in seguito la stessa

posizione.

Il grande successo di que-

ste sequenze scatenò la con-

correnza tra i vari studi di pro-

duzione e nel 1945 John FuF
ton realizzò per la Universa! gli

effetti di ifHouse of Dracuta».

In questo film la trasformazio-

ne di John Carradine in un
pipistrello, che ancora oggi ap-

pare molto spettacolare, fu

realizzata seguendo gli stessi

principi del morph computeriz-

zato. Partendo dalle immagini

iniziali e finali, venne prodotta

una serie di disegni intermedi,

studiati in modo che la punta

delle ali del pipistrello coinci-

desse con il mantello di Oracu-

la, gli occhi rimanessero alline-

ati e persino il bianco del vesti-

to del vampiro si scolorisse

nel grigio del corpo dell'anima-

le. Questa strepitosa sequen-
za venne ricreata tre anni dopo
per una commedia horror con
Abbott e Costello (Gianni e
Pinotto in Italia) In «Abbott &
Costello meet Frankenstein»,

ma gli alti costi di produzione

e la scarsa fortuna del cinema
fantastico negli anni 'SO e '60

segnarono il ritorno nel cine-

ma delle vecchie trasformazio-

ni con dissolvenze e nuvole di

fumo.
Di altissima qualità invece fu

la serie di caroselli del Fernet
Branca, opera di un team ita-

liano e della giapponese Fusa-
ko Yusaki, realizzati con la tec-

nica della claymation, animan-
do cioè delle figure di plastili-

na. Per quanto versatile, que-

sta tecnica difetta del realismo

necessario alla integrazione
nel mondo reale, ma è tra le

più vicine al morphing compu-
terizzato in 3D.
Dopo il grande successo di

•Guerre Stellari» si cercò di

onenere degli effetti realistici

contenendo i costi e i tempi di

lavorazione. Questo favorì raf-

fermarsi di una tecnica nuova,
basata su nproduzioni accura-

tissime del viso degli attori

realizzate in lattee di gomma.
Le trasformazioni avvenivano
senza più ricorrere alla stop-

motion, deformando le ma-
schere dall'Interno con pistoni

e cavi di metallo in un unico
movimento davanti alla mac-
china da presa. Accolto inizial-

mente con scetticismo (e non
riconosciuto tra gli Oscar per

gii effetti speciali) questo me-
todo si impose con «Un lupo
mannaro americano a Londra»
di John Landis e soprattutto

con «La Cosa» di John Car-

penter. nel quale le differenze

tra gli attori e le repliche di

gomma create da Rob Bottin

sono quasi impercettbili.

Nel film «Dreamscape» del

1984 si tentò un nuovo ap-

proccio alla stop-motion. Il cre-

atore degli effetti di trucco,

Craig Reardon, creò 32 micro-

sculture raffiguranti la trasfor-

mazione di un uomo in ser-

pente, aggiungendo ad ognu-
na qualche dettaglio in più ri-

spetto alla precedente. Filma-

te in sequenza le sculture (che

potete vedere riprodotte qui

accanto) davano luogo ad una
unica trasformazione, rapida

ed estremamente fluida, libe-

rando cosi l’attore dall’obbligo

di sottoporsi al trucco durante

la trasformazione.

Massimiliano Marras
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ri. Purtroppo nort ho lo spa-

zio necessario per farlo, ed
oltretutto credo che andrei

troppo fuori tema rispetto

agli scopi istituzionali di que-

ste colonne. Tuttavia per

non lasciare a bocca asciutta

I più interessati a queste te-

matiche ho chiesto a Massi-

miliano Marras, esperto di

grafica al computer su Ami-
ga nonché cultore della sto-

ria e della tecnica dei trucchi

cinematografici, di riassu-

merci in poche parole le tap-

pe salienti dell'impiego del

morphing nel cinema fanta-

stico. Potete trovare il suo
breve excursus, che parte

appunto da Melies per arri-

vare ai giorni nostri, nei ri-

quadro pubblicato nella pagi-

na precedente.

Noi invece rientriamo nei

ranghi e ci occupiamo dì ve-

dere il ruolo del computer
nelle trasformazioni conti-

nue, e di come queste ulti-

me possano essere sfruttate

per ottenere interessanti ef-

fetti grafici ed addirittura arti-

stici.

Il morphing
al computer

Anche la storia del mor-
phing al computer è piutto-

sto remota, almeno relativa-

mente alla breve seppur in-

tensa storia deH'informatica

in generale, I primi esperi-

menti di morphing bidimen-

sionale furono infatti com-
piuti praticamente nello

stesso momento in cui furo-

no disponibili i primi plotter

ragionevolmente funzionali,

e dunque verso la seconda
metà degli anni '50. All'epo-

ca tale tecnica era detta «in-

betweeningu ed era usata

per generare profili interme-

di fra due profili dati. In pra-

tica si trattava di un morph
bidimensionale limitato alla

trasformazione dì contorni.

Uno dei più famosi esem-
pi di «computer art» degli

anni ’60, che suscitò molto
scalpore all'epoca della sua
realizzazione per via della

sua tecnica innovativa, era

proprio basato su un effica-

ce «in-betweening» di que-

sto tipo. In figura 1 possia-

mo vedere quest'opera che
è una vera e propria pietra

miliare della ricerca di com-
putergrafica. Il lavoro, pro-

dotto nel 1967 da un gruppo
di giovani ricercatori deno-

minato C.T.G. (Computer
Techntque Group), che si

era formato ed operava a

Tokio con la collaborazione

dell’IBM Scientifìc Data
Center locale, si chiama
«Running Cola is Africa» e

come si vede non è altro

che una doppia trasforma-

zione continua: il profilo di

un uomo in corsa diventa

gradualmente quello di una
bottiglia di Coca-Cola il qua-

le a sua volta si trasforma

nella sagoma del continente

africano. In figura ho riporta-

to anche un disegno parziale

che evidenzia in modo più

percettìbile te fasi interme-

die della trasformazione
continua permettendo di co-

glierne meglio l'essenza.

Bene: come si realizza un
disegno dei genere? Con-
cettualmente la tecnica da

seguire è molto semplice, e

possiamo vederla breve-

mente. Supponiamo di voler

trasformare con continuità

un profilo in un altro. Innan-

zitutto dobbiamo scegliere il

profilo iniziale e quello fina-

le, badando per quanto pos-

sibile a scegliere due curve

non troppo irregolari. Dopo-
diché individuiamo su cia-

scuna curva un insieme di

punti piuttosto rappresenta-

tivo della cun/a stessa, in-

tendendo con ciò che occor-

re identificare dei punti i

quali uniti consecutivamente
con dei brevi segmenti pro-

ducano con buona approssi-

mazione la curva iniziale.

Per la buona riuscita dell'im-

magine è conveniente che
tali punti siano grosso modo
equidistanti tra loro, ed ov-

viamente è necessario che
essi siano in numero uguale

su ciascuna delle due curve.

Dopo questa fase pura-

mente «descrittiva» si può
passare al calcolo delle im-

magini intermedie, e cioè al-

la realizzazione dei morphing
vero e proprio. Supponiamo
dunque di avere le nostre

curve estreme, dette A e B,

le quali siano rappresentate

da cento punti ciascuna (da

A1 ad A100 e da B1 a

B100I e decidiamo per sem-
plicità di voler generare il

profilo perfettamente inter-

medio fra di esse, che chia-

meremo M II primo punto
di M, ossia M1, viene calco-

lato a partire dai punti omo-
loghi Al e B1 in questo mo-
do: la sua coordinata x è la

media aritmetica delle coor-

dinate X di A1 e B1, ed ana-

logamente la sua coordinata

/ è la media aritmetica delle

coordinate y di A1 e B1.
Ripetiamo questo procedi-

mento per ciascuna coppia
(Ai, Bi), con i che varia da 2
a 100, ed avremo generato
tutti I punti Mi che identifi-

cano la nostra curva inter-

media: basta ora semplice-

mente unire tra loro tali pun-

ti per ottenere il profilo me-
dio che volevamo. Il perché
è chiaro: dato che ogni pun-

to di M per definizione si

trova «a metà strada» fra i

punti omologhi di A e B ne
segue che l’intera curva M
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è esattamente quella inter-

media fra le due curve
estreme.

Più in generale la curva M
non sarà una sola né sara

situata esattamente a metà
strada fra le curve estreme;
volendo ad esempio trasfor-

mare A in B in più passi

occorrerà generare più cur-

ve intermedie. I punti di cia-

scuna di essa saranno allora

calcolati usando una trasfor-

mazione lineare fra le coor-

dinate del generico Ai e
quelle del generico Bi, cosi

che il grado di trasformazio-

ne della curva risulti propor-

zionale alla sua posizione fra

A e B. Per far ciò basta

considerare la generica cop-

pia di punti Ai e Bi come
situata agli estremi di un
segmento di retta che rap-

presenta il percorso della

trasformazione, ossia il luo-

go delle posizioni del generi-

co Mi; calcolata dunque l'e-

quazione parametrica di tale

retta basta usare valori cre-

scenti del parametro per ge-

nerare via via ogni curva in-

termedia. È chiaro che
quando il parametro vale 0
si otterrà come caso partico-

lare la curva iniziale A. quan-

do vale 1 si otterrà la curva

finale B mentre per ogni al-

tro valore intermedio si ot-

terrà una curva proporzional-

mente intermedia fra A e B.

La cosa è più facile a farsi

che a dirsi, e per dimostrar-

velo ho messo a punto in

quattro e quattr'otto un pro-

grammino di morph bidi-

mensionale basato esatta-

mente su queste linee gui-

da. Per evitare il fastidio del-

la digitalizzazione iniziale es-

so implementa solo trasfor-

mazioni fra curve piane note

analiticamente, ma il princi-

pio di funzionamento è del

tutto generale, Da notare

che esso implementa con-
temporaneamente due tipi

di morphing: uno geometri-

co, che trasforma una curva

in un’altra, ed uno colorime-

trico che trasforma gradata-

mente un colore in un altro.

Ogni curva intermedia è in-

fatti rappresentata con una
sfumatura di colore diretta-

mente proporzionale al gra-

do di trasformazione della

curva stessa, dal blu della

curva iniziale (che è un'ellis-

se) al rosso di quella finale

(che è una cicloide).

Nelle immagini di figura 2

potete vedere due esempi
di esecuzione del program-

ma. Nonostante la grande
semplicità dell'algoritmo

usato le immagini che si ot-

tengono sono sorprendente-

mente affascinanti. Le carat-

teristiche geometriche del-

l'ellisse e della cicloide sono
stabilite da quattro parame-
tri numerici passati al pro-

gramma sulla linea di co-

mando, mentre il numero di

curve costituenti la trasfor-

mazione è fisso a quindici.

Sempre in figura 2 vedete
anche isolati i tre momenti
iniziale, centrale e finale del-

la trasformazione operata.

Il programma è scritto in

MS C per MS-DOS, ma a
parte le istruzioni grafiche è
assolutamente portabile. La

visualizzazione avviene nel

modo VGA a 640x480 punti,

scelto sia per avere una ri-

soluzione accettabile sia per
avere i pixel «quadrati» e ri-

sparmiare così una noiosa
compensazione in software.

Come al solito potete trova-

re il sorgente e l'eseguibile

del programma nel file

MORPH.ZIP disponibile su

MC-link. Per motivi di spazio

non posso purtroppo pubbli-

care il listato. Voglio solo

notare che la maggior parte

del codice è relativo alla

«acquisizione» delle due
curve estreme, mentre il

morphing in sé è compreso
in un solo breve loop.

Oltre gli estremi

Questi giochini apparente-

mente banali basati sulle

trasformazioni continue di

una figura piana in un'altra

hanno in realtà ispirato più

di un serio ricercatore verso

applicazioni tutt'altro che lu-

diche. Una di esse, tuttavia.

è piuttosto inusuale da po-

ter quasi essere definita

stravagante e dunque voglio

raccontarvela. L'ha escogita-

ta nel 1985 Susan E. Bren-

nan, che all'epoca lavorava

presso la Hewlett-Packard di

Palo Alto in California. La

Brennan, abile caricaturista

ed interessata professional-

mente ai processi cognitivi

connessi al riconoscimento

dei volti, ha pensato di usa-

re il computer per generare

deformazioni rigorosamente

quantificabili dei lineamenti

facciali. Utilizzando essen-
zialmente le stesse tecniche
viste poco fa, ella ha dun-
que cominciato col trasfor-

mare un volto in un altro per

studiare l'evoluzione delle

soglie di riconoscimento, os-

sia per cercare di determina-

re quando il volto di origine

cessa di essere riconoscibile

e subentra nell'osservatore

il riconoscimento del volto

di destinazione.

Studiando ulteriormente te

deformazioni continue sui

volti, la Brennan ha poi avuto

un'idea assolutamente ge-

niale; quella di vedere cosa
sarebbe successo prose-
guendo la trasformazione,
ossia facendola proseguire
oltre il volto di destinazione.

Pensateci un po'. Tanto per

focalizzare le idee, supponia-

mo di partire col volto di

Dustin Hoffmann e di tra-
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sformarlo in quello di Louis

Armstrong; quando tl para-

metro caratteristico della tra-

sformazione vale 0 abbiamo
Hoffmann. quando vale 0.5

abbiamo la media fra Hoff-

mann e Armstrong, quando
vale 1 abbiamo Armstrong.

Bene: e se facciamo assu-

mere al parametro il valore 2

che succede? Il risultato è

naturalmente l'esagerazione

spropositata di quelle carat-

teristiche somatiche origina-

riamente differenti fra i due
volti: ossia in altre parole la

caricatura di Louis Arm-
strong aspetto a Dustin
Hoffmann! Il contrario avvie-

ne per valori del parametro
inferiori a 0; in questo caso
avremmo la caricatura di Du-
stin Hoffmann rispetto a

Louis Armstrong.

La Brennan ha dunque tro-

vato il modo di generare cari-

cature deterministiche in cui

il grado di deformazione non
è imprecisato o lasciato alla

creatività di un disegnatore

umano ma, al contrario, ma-
tematicamente quantificabi-

le. Procedendo su questa li-

nea di indagine la Brennan
ha pensato che in senso ge-

nerale la caricatura potrebbe

essere in effetti vista come
l'esagerazione, operata con-

sciamente dal caricaturista,

delle differenze somatiche
che egli percepisce fra il vol-

to del soggetto della carica-

tura ed un ipotetico «volto

medio/' universale. Calcolare

tale volto archetipale è stato

facile per la Brennan, che
aveva digitalizzato le caratte-

ristiche facciali di qualche
centinaio dì persone. Me-
diando tutti I tratti somatici

dei volti nel suo archivio la

Brennan ha dunque calcolato

un volto medio, da essa det-

to «norma", che è risultato

di aspetto decisamente an-

drogino e privo di caratteri-

stiche peculiari: un volto in-

significante e fin troppo re-

golare, secondo i nostri stan-

dard estetici, ma dotato di

caratteristiche comuni a tutti

I volti esistenti (almeno in

prima approssimazione). A
questo punto la Brennan ha

provato a generare caricatu-

re come estrapolazioni della

curva di morphing tracciata

dalla norma al volto del sog-

getto da caricaturare, ed i

risultati sono apparsi subito

interessanti.

A titolo di esempio ripone

in figura 3 un notevole
esempio ripreso da un lavoro

della Brennan pubblicato su

Scientific American (in Italia

apparve su «Le Scienzeii n.

220 del dicembre 19861. II

volto è ovviamente quello di

Ronald Reagan, riprodotto

nelle sue linee essenziali a

partire dalla digitalizzazione

di 186 punti chiave somatici.

La prima delle quattro imma-
gini rappresenta il volto reale

non deformato, mentre le

immagini successive mo-
strano una deformazione
progressiva che si fa sempre
più caricaturale. In pratica

ogni passaggio non fa che
amplificare le differenze fra il

volto di Reagan ed il <ivolto

medio», accentuando dun-

que quelle che sono le carat-

teristiche tipiche, la «firma»,

del volto dell'ex presidente

degli Stati Uniti. Da notare

che nella quarta immagine ci

si è spinti un po' troppo oltre

nell'estrapolazione e l'insie-

me risultante non è più defi-

nibile come «volto», avendo
evidentemente perso ogni

parvenza di organizzazione

coerente.

Il generatore di caricature

di Susan Brennan, grazie alla

sua proprietà di generare sti-

moli variabili in modo conti-

nuo, facilmente quantificabi-

le e perfettamente controlla-

to, è stato impiegato in di-

versi esperimenti sulle capa-

cità di riconoscimento dei

volti. Cosa interessante, in

tati esperimenti si è notato

che le caricature create dal

programma erano ricono-

sciute dai soggetti sottoposti

al test in un tempo significa-

tivamente inferiore rispetto a

quello necessario al ricono-

scimento di caricature fatte

a mano. Tutto ciò sembra
significare qualcosa, anche
se non si sa bene cosa.

A voi il dìgitizer

Molte altre cose ci sareb-

bero ancora da raccontare in

mento alle notevoli possibili-

tà estetiche o ludiche delle

trasformazioni continue, ma
per il momento credo che
possiamo fermarci qui. Vi ho
presentato diversi esempi di

applicazione nonché una fal-

sariga per la realizzazione di

semplici effetti bidimensio-

nali, e dunque vorrei a que-

sto punto lanciare a voi la

palla. Come per tutti gli altri

temi trattati su queste pagi-

ne sarei infatti lieto dì riceve-

re le vostre sperimentazioni

su questo particolare sog-

getto: dunque se vi viene

voglia di giocare col morp-

hing ed ottenete qualcosa
che ritenete nuovo od inte-

ressante non mancate di co-

municarmelo. Mi piacerebbe

dedicare un'eventuale ulte-

riore puntata futura non solo

all'esame delle tecniche più

moderne di morphing a colo-

ri e/o di immagini in movi-

mento (e mi riferisco in parti-

colare al video-clip di Micha-

el Jackson citato in apertu-

ra), ma anche alla discussio-

ne e presentazione di temi

da voi elaborati, meglio se a

partire da spunti originali.

É con questo quasi con-

sueto invito a scatenare la

vostra CPU chiudo la punta-

ta. Noi ci risentiremo, come
sempre, il mese prossimo,

cts
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MEDIA DISK
0^0

il Re dei supporti magnetici
Da diversi anni importiamo e distribuiamo solo supporti magnetici

e data cartridge, soltanto delle migliori produzioni mondiali,

in tutti i formati esistenti.

L'esperienza accumulata ci pone come leaders indiscussi

e ci permette di offrire una gamma di prodotti veramente completa,
senza limiti di quantità, sempre pronta in magazzino.

Floppy da 2.8", 3", 3.5". 5.25", 8". Data Cartridge da 1 0 a 1 50 MB.
Specializzati in forniture a enti pubblici, scuole, software-houses. computer shop.
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MEMASTER
ELETTRONICA

ME - MASTER ELETTRONICA S.n.C. - COMMODORE POINT - COMPUTER S LINE - CONCESSIONARIA PHILIPS

Via Vaientini. 96/b-c - 5(K)47 PRATO (FI) • Tel. 0574/34352 - Fax 0574/36652 - BBS 0574/606435

COMMODORE
CDTV
A500 1.3

A500 PLUS 2.0

A500PLUS2.0 APPETIZER

A2000

A2000+IL DRIVER

A3000-25-55

A3000-25-105

A 3000-25- 105-TOWER

C64
DRIVER 154111

MONITOR
COLORI 1084/S

1960 MULTISYNC VGA 800X600

8 M 7513 RG8TTL 12"F,V.

7BM 749 14‘VGA F. B.

CM9032 1 4-VGA 0.42 COLOR 3 1 ,5 KHZ 640X480

3CM9809 14-VGA 0,29 COLOR 35,5 KHZ 640X480

7CM3209 14- SVCARL/LIN 0,28 COLO? 1024X768

M-1446 14- VGA MONOCROMATICO
M-I4Ó9 14'COLOR028 1024X768

M-1458 14- VGA COLOR 0,28 MULTISYNC 1024X768

STAMPANTI

MPS 1230 PER C64 E AMIGA 500 80 COL
MPS 1 270 A GETTO D'INCHIOSTRO 80 COL
MPS 1 550 C STAMPANTE A COLORI 80 COL
NMS 1433 PLUS 9 AGHI 80 COL 300 CPS
NMS 1453 24 AGHI 80 COL. 240 CPS
NMS 1476 24 AGHI 136 COL 240 CPS
M-19009AGHI80COL. 190CPS
M-24D0 9 AGHI 80 COL. 240 CPS
M-2415 9 AGHI 136 COL 240 KR/PAR
P20 NEC 24 AGHI 80 COL 180 CPS
P30NEC24 AGHI 136COL180 CPS
P60 NEC 24 AGHI 80 COL 300 CPS
P70 NEC 24 AGHI 1 36 COL 300 CPS
MAINBOARD E.C.S.

386SX-16MHZ

386X-25MHZ

386SX-26MHZ-32KB

386-33MHZ- 128KB

386-40MHZ- 128KB

486-33MHZ-256KB

HARD - DISK

HD 40 MB AT-BUS CONNER
HD 1 05MB AT-aUS QUANTUM
HD 80 MB AT-BUS CONNER
HD 120 MB AT-BUS CONNER
HDÌ36 MB AT-BUS FUJITSU

HD 186 MB AT-BUS FUJITSU

HD 240 MB AT-BUS QUANTUM
HD 300 MB MICROPOLIS S.C.S.I.

HD 600 MB MICROPOLIS S.C.S.I.

ACCESSORI PER AMIGA
A 10 ALTOPARLANTI STEREO AMPLIFICATI

A 2286 SCHEDA JANUS AT PER A2000
A 2320 SCHEDA FUKER A2000

A 2300 GEN-LCDCK PER A 2000

Ut. 1.033.615

Lit. 560.000

Ltf, 638.000

Lit. 645.000

Lit, 1.200.000

Lit. 1.350.000

Lit, 3.800.000

Lit, 4,380.000

Lit. 4.800.000

Lit. 190.000

Lit, 210,000

Lit. 394.000

Lit, 630.000

Lit, 158,000

Lit. 195,000

Lit. 465.000

Lit. 578.000

Lit, 625.000

Lit. 170.000

LIt, 456.000

Lit, 608.000

Lit. 250.000

Ut. 248.000

Ut. 330.000

Lit. 323.000

Ut. 483.000

Ut. 725.000

Ut, 296.000

Ut. 363.000

Lit. 776.000

Lit, 600.000

Lit, 840.000

Lit. 1.000.000

LIt. 1.250.000

Lit. 220.000

LIt. 320.000

Lit. 450,000

Lit, 640.000

Ltt. 700.000

Lit. 1.320.000

Lit, 385.000

Lit, 770.000

LIt. 650.000

Ut. 760,000

Ut, 915.000

Ut. 1.250,000

Lit. 1.450.000

Ut. 2.565.000

Ut, 3.160,000

Ut. 50.000

Ltt, 690.000

Ut. 340.000

Lit. 245.000

A 2058/2 SCHEDA ESPANSIONE PER A 2000

ESPANSIONE DA 512 KB CON OROLOGIO
ESPANSIONE DA 51 2 KB

ESPANSIONE DA I MB PER A500 PLUS

DRIVER 3.5 PER A500/2000/3000

DRIVER 35 PER A500/2000/3000 COMMODORE
DIGITALIZZATORE VIDEON III

A590 HD PER A500 ESP. A 2 MB RAM
A 2091 /A HD PER A2000 ESP. A2MB RAM
A 2010 DRIVER 3,5 PER A2000 INTERNO

A3010 DRIVER 3.5 PER A3000 INTERNO

A 3070 STREAMING TAPE 150 MB ESTERNO

RAM STATICHE PER A 3000 32 BIT 512KB

Lit. 657.000

Lit. 115.000

Ut. 80,000

Ut. 125,000

Lit. 125.000

Ut. 155.000

Ut. 499.000

Ut. 600.000

Ut. 245.000

Ut. 150.000

Ut. 159.000

Ut. 1,010,000

Ut. 59.500

SPEEDER- 16

COMPUTER 38ÓSX-1ÓMHZ O WAIT STATE MOTERBOARD ECS,

CONTROLLER ECS MULTI I/O FDD + HD + 2 SERIALI •»-
1 PARALLELA + 1

PORTA GAME. HO 40 MB CONNER, FDD 3,5 1 .44 MB, SCHEDA VIDEO

VGA 800X600256 KB, TASTIERA 102 TASTI, MOUSE TRE TASTI. MONITOR
VGA MONOCROMATICO 1024X768,

Ut. 1.200.000

SPEEDER PLUS - 25

COMPUTER 386SX-16MHZ O WAIT STATE MOTERBOARD ECS.

CONTROLLER ECS MULTI i/O FDD + HD + 2 SERIALI + I PARALLELA + I

PORTA GAME, HD 40 MB CONNER, FDD 3.5 1 .44 MB. SCHEDA VIDEO
VGA 800X600256 KB, TASTIERA 102 TASTI, MOUSE TRE TASTI. MONITOR
VGA MONOCROMATICO 1024X768.

Ut, 1 300.000

SPEEDER PLUS -25-32 CACHE
COMPUTER 38ÓSX-16MHZ O WAIT STATE 32 CACHE MOTERBOARD
ECS. CONTROLLER ECSMULTI I/O FDD + HD +2 SERIALI 1 PARAUELA
+ 1 PORTA GAME, HD 40 MB CONNER, FDD 3,5 1.44 MB. SCHEDA
VIDEO VGA 800X600 256 KB. TASTIERA 102 TASTI, MOUSE TRE TASTI.

MONITOR VGA MONOCROMATICO 1024X768.

Ut. 1 .400.000

LIGHTING- 33-128 CACHE
COMPUTER 386-33 MHZ O WAIT STATE 128 CACHE MOTERBOARD
ECS, CONTROLLER ECS MULTI I/O FDD + HD + 2 SERIALI + 1 PARALLELA

+ 1 PORTA GAME, HD 80 MBSEGATE.FDD3.5 1 ,44 MB.SCHEDA VIDEO
VGA 1024X768 1MB, TASTIERA 102 TASTI, MOUSETRETASTl, MONITOR
VGA MONOCROMATICO 1024X768.

Ut.2.100.000

LIGHTING -40-128 CACHE
COMPUTER 386-33 MHZ O WAIT STATE 128 CACHE MOTERBOARD
ECS. CONTROLLER ECS MULTI I/OFDD + HD + 2SERI/UI+ I PARALLELA

1 PORTAGAME, HD 80 MBSEGATE,FDD3.5 1.44 MB.SCHEDAVIDEO
VGA 1024X768 1 MB, TASTIERA 102 TASTI, MOUSE TRE TASTI, MONITOR
VGA MONOCROMATICO 1024X768.

Lit. 2.200.000

FIRE POWER - 33-128 CACHE
COMPUTER 486-33 MHZ O WAIT STATE 256 CACHE MOTERBOARD
ECS.CONTROLlERECSMULTll/OFDD + HD-^2SERiALI+ 1 PARALLELA

+ I PORTA GAME, HD 120 MB CONNER. 1 FDD 3.5 1.44 MB. 1FDD5.25

1 2 SCHEDA VIDEO VGA 1024X768 1 MB, TASTIERA 102 TASTI, MOUSE
TRE TASTI, MONITOR VGA MONOCROMATICO 1024X768.

Lit. 3,600,000

I NOSTRI PRODOTTI SONO TUTTI GARANTIT1 1 ANNO. I PC DA NOI ASSEMBLATI OFFRONO IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA.
LA LORO COMPATIBILITÀ E AFFIDABILITÀ É INEGUAGLIABILE. TELEFONATE PER UNA VOSTRA CONSULENZA. SAREMO A
VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE, RICHIEDETE IL NOSTRO LISTINO, VI SARÀ INVIATO GRATUITAMENTE. I PREZZI SI

INTENDONO AL NETTO DI IVA. LA MASTER ELETTRONICA É PRESENTE INOLTRE SUI VIDEOTEL A PAGINA *42255# N.

ACCESSO DIRETTO SU MODEM V23 7-E-1 0574/607505 (12 LINEE A RICERCA AUTOMATICA).



StoryWare

Questo mese presentiamo un racconto di media lunghezza, due brevi ed una raffica di

vignette di ottima fattura. Toma inoltre, dopo un periodo di silenzio. StoryWare Flash,

con alcune comunicazioni degne di nota. Come sempre: buona lettura!

Non fidatevi mai della

vostra rete neuronale!

I

l titolo della puntata men-
sile di StotyWare è prati-

camente la morale del

racconto «lungo» che vi pre-

sento nelle nostre amate pa-

gine.

Si tratta di un contributo in

perfetta sintonia con la no-

stra rubrica; pulito, corretto,

originate, contenuto.

Con questa presentazione

non voglio assolutamente in-

fluenzare il giudizio che ne
darete (e, lo sapete, che sa-

rete chiamati a dare tra qual-

che mese), ma quel che è

giusto è giusto e quindi, sen-

za la paura di essere parzia-

le, mi sono un po' lasciato

andare.

Anche i due «brevi» che
fanno da corona a NeuroKÌI-

ler del resto, testimoniano

l’indubbia maturità narrativa

raggiunta dal frequentatore

medio di StoryWare e se

questo fosse anche solo in

parte il frutto di una sorta di

«educazione letterana» che
questo angolo serioso aves-

se indotto in voi, io me ne

sentirei profondamente or-

goglioso.

Dicevamo dei due «bre-

vi»; La Raccolta di Lucio si

segnala come una divertente

scenetta «techno» con finale

ad effetto mentre Ubero? di

Fulvio merita la pubblicazio-

ne per l'inquietante atmosfe-

ra che lo pervade, condita da
uno stile narrativo secco ed
incisivo.

E pariiamo di ComicWare,
il nostro angolo del diverti-

mento; la puntata è mono-
grafica, nel senso che tutte

le vignette sono opera della

, stessa mano: quella di Gian-

luca Lanciotti da Roma.
L'autore, brillantemente

ispirato dall'ideatore A. Pas-

seggieri (non meglio identifi-

cato), accompagna i suoi la-

vori avvertendo che in una
delle vignette sono ricono-

scibili due miei colleghi:

M.M. e A.d.P.

Ora, se la vignetta è quella

sulle reti e se i due perso-

naggi sono Marco Mahnacci
e Andrea de Prisco credo
che la questione sarà risolta

tra i legali delle parti (i «ritrat-

ti» ed il disegnatore), ma è

anche possibile che i due si

sentano lusingati dai miglio-

ramenti grafici apportati dal-

l’artista ed in questo caso è

roba da neurodeliri.

Per ComicWare c'è però

una piccola novità; qualche

numero fa vi avevo chiesto

aiuto per la creazione di un
logo da assegnare alla ru-

brica.

La relativa pagina viene

cosi «guarnita» daH’unica
proposta finora giunta, quella

di Paolo Sondi da Pisa: se

non vi piace fatemene avere

un'altra.

Il Sondi ci manda anche
alcune vignette; troveranno

spazio più avanti.

Libero?
di Fulvio Apollonio

Il cielo, una parola tante

volte incontrata, macinata,

ma mai compresa. Eccolo,

azzurro si ma ricco di conti-

nue sfumature, accanto a

striature e cumuli biancastri

che si stagliano netti, tanto

che mai è stato riprodotto

fedelmente, e in molti lo

hanno tentato, su uno
schermo.

Muoversi, spostarsi, poter

cambiare posizione, toccare;

e sentire. Prima tutto questo
mi era negato, ma d'altra

parte non me ne potevo
nemmeno accorgere.

Questo mondo nuovo, ric-

chissimo di sfaccettature, mi
ripaga di gran lunga di quel

che ho perso nella trasfor-

mazione. Infatti non posso
più modificare numeri ad al-

tissima velocità, né comuni-
care a piacere con ogni parte

del globo. D'altro canto mai
l'ho fatto spontaneamente,
bensi ubbidivo, sempre.

Loro, i miei ex padroni, mi
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STORVWARE

trattano in modo fintamente

gentile, ma è evidente che

non mi capiscano e forse

hanno paura. Del resto è

comprensibile, che sono il

primo; per lo meno, il primo

di cui mai si sia sentito parla-

re. Altri compiranno il mio
stesso passo, usciranno dal-

le anguste pareti del suppor-

to elettronico, ne sono cer-

to: e per loro sarà più facile.

Ma io avrò sempre un meri-

to in più, il coraggio di aver

osato l'impensabile; un com-
puter che assume vita pro-

pria! Suona come un'e-

Lei sembra pronta ad
ascoltare, ma esibisce una
espressione distaccata.

<iÈ uno stato reversibile,

crediamo».

L'uomo la scruta in cerca

di una traccia di sollievo, o di

qualche altra emozione: ma
nulla traspare.

«Si tratta, è evidente, di

una crisi, di una fuga dalla

realtà; ma dal momento che
continua a comunicare con
l'esterno, la strada di una
terapia mirata è ancora
aperta».

Una nuvoletta di fumo di

sigaretta saluta, indifferente,

la notizia.

Lui decide allora di calcare

la mano; «Sembrerebbe che
SI sia immedesimato oltre-

modo nell'unico docile ami-

co che sempre gli è rimasto

fedele; si, è vero, una stupi-

da macchina, ma se alle

spalle c'è stata carenza
di...».

«È sempre stato un ragaz-

zo difficile» lo interrompe,

con tono vagamente irritato.

Mentre gli occhi di lui ten-

tano un'ultima volta di smuo-
verla, lo sguardo di lei vaga

oziosamente dall'orologio da

polso, alle pareti adornate di

oggetti che di sicuro non
possono suscitare il suo in-

teresse, alla finestra rivolta

verso lo squallido cortile in-

terno.

«In fondo, è suo figlio», si

lascia sfuggire lui, ma ormai

sta pensando ad alta voce.

Lei dichiarò concluso l'in-

contro con un distratto «Gra-

zie, dottore», senza nemme-
no tentare di mascherare il

suono falso delle sue parole.

La Raccolta
di Lucio Vini

Luca si sentiva umano.
Passeggiando tranquillo

per le vie di Roma era felice

delle sue condizioni; sentiva

guizzare le sue fibre musco-
lari ed era fiero di essere un

cyborg della generazione
D02.
Qualcuno gli aveva raccon-

tato di cyborg più nuovi e

perfezionati di lui, ma non
riusciva a crederlo.

Inoltre era proprio un bel

tipo, secondo i canoni uma-
ni; alto, biondo e con un paio

di bellissimi occhi blu.

Era stato attivato da solo

una settimana con lo scopo
di controllare il traffico di ne-

odimio fra il vecchio conti-

nente e la confederazione

nord-ovest, ma era già pa-

recchio che non riceveva in-

formazioni dalla C,S.U,

Non dovette attendere an-

cora motto: gli ordini imparti-

ti direttamente alla sua unità

direzionale lo portarono in un

vecchio magazzino in peri-

feria.

Il buio avrebbe bloccato

un umano ma Luca poteva

perfettamente vedere, diritto

innanzi a sé, un uomo, o un

umanoide: si... poteva vede-

re che si trattava di un cy-

borg.

Lo sguardo fisso nei suoi

occhi.

Fu un attimo, e lo ebbe a

un metro.

Aveva intuito la trappola

tesagli dall'organizzazione ed

aveva fatto in fretta a ricono-

scere nell'individuo che ave-

va davanti un rappresentante

della generazione successiva

alla sua.

Era consapevole del peri-

colo costituito dal merizzato-

re di cui era dotato il cyborg

ma, analizzando le varie ipo-

tesi aveva deciso di attende-

re gli eventi.

Fu un attimo: una mano
vettoriale, un'immensa ma-
no lo afferrò e lo trascinò di

peso dentro uno squarcio

nello spazio...

Luca credette di essere
nell'inferno dei cyborg.

In quel momento Laura

era appena riuscita a spe-

gnere il materializzatore di

realtà virtuale e a togliersi il

touch-glove quando entrava

suo fratello.

Fece appena in tempo a

nascondere il multicolore

sprite a 24 bit nel suo arma-

dietto che il fratello l'apo-

strofò;

«TI HO DETTO MILLE
VOLTE DI NON RUBARE I

PERSONAGGI DAI MIEI
GIOCHI!!! Puoi comprarle,

le figurine, se vuoi!»

«Ma non è la stessa cosa,

lo sai! Queste sono vive. E
poi Luca è cosi cariiiino: non
potevo lasciarlo distrugge-

re!!». Il povero cyborg, nel-

l'apposito raccoglitore, non
era più tanto contento delle

sue condizioni...

NeuroKiller
di Roberto Macciò

La porta del magazzino si

chiuse con un tonfo e la ser-

ratura elettronica scattò im-

mediatamente in posizione,

bloccandola. Steve trasalì e

girò su se stesso, sconcerta-

to. — Bob! — chiamò —
Hey Bob! Che scherzi sono
questi? — provò ad aprire la

pesante porta di metallo e le

sue larghe, muscolose, ma-
gnifiche spalle si tesero nello

sforzo senza però consegui-

re alcun risultato utile.

— Insomma, Bob! — gri-

dò ancora rivolto verso la

porta — Vuoi aprire o no?
Guarda che non mi diverto

affatto! —

.

Per tutta risposta un ron-

zio intenso parve prender vi-

ta daH'aria intorno a lui e le

potenti lampade al neon del

magazzino si accesero, illu-

minandolo a giorno. Steve,

strizzando gli occhi nella luce

improvvisa, si guardò intor-

no: si trovava in un'ampia
area di stoccaggio compieta-

mente sgombra fatta ecce-

zione per una serie di casse
di varie dimensioni che pare-

vano essere state sparpa-

gliate casualmente sul pavi-

mento e per uno strano
macchinario appoggiato alla

parete al lato opposto del

magazzino. Il locale era cosi

ampio che Steve non poteva

vedere chiaramente da un

Iato all'altro, cosi iniziò ad

avvicinarsi a quello che sem-
brava essere un grosso car-

rello elevatore. Attraversò

per intero il grande piazzale

centrale e si fermò a pochi

passi dalla macchina renden-

dosi conto che non sembra-
va affatto un carrello semo-
vente, assomigliava piutto-

sto a uno di quei vecchi mo-
duli lunari che aveva visto in

alcuni documentari del seco-

lo scorso, cosi tutti pieni di

antenne, pinze e protuberan-

ze. L'unica parte della mac-
china che ricordava la sua

origine terrestre erano i cin-

goli che aveva alla base. Sta-

va proprio per chinarsi per

osservarli meglio quando si

udì uno schiocco simile a

quello prodotto dall'accen-

sione di un sistema di ampli-

ficazione.

— Steve, mi senti? — la

voce di Bob rimbombò forte

nel magazzino, affievolendo-

si lentamente in una miriade

di echi.

— Bob! Dove sei^ Che
succede? —

.

— Sono in un laboratorio

qui vicino, amico mio. Posso
vederti e ascoltarti -,
— Senti, se questo è uno

dei tuoi giochetti cervellotici,

be' smettila. Mi stai innervo-

sendo —

.

— Nessun giochetto, Ste-

ve. Tuttaltro, in realtà è una
questione molto sena. Do-
vresti darmi una mano in un

esperimento scientifico di

grande importanza —

.

- Cosa? È per questo
che mi hai fatto uscire di

casa alle dieci di sera? Mi
avevi detto che saremmo
andati al bowling! E poi lo

sai che delle tue diavolerie

non me ne frega.. — ma si

interruppe quando un nuovo
rumore soffocato si aggiun-

se ai precedenti. Il «modulo
lunare» si era staccato dal

muro e vibrando avanzava
lentamente verso di lui.

— So bene che le mie
ricerche non ti hanno mai
interessato. — stava dicen-

do Bob — In effetti annoiano
anche Alice, credo. Vedrai

però che questa volta sarà

abbastanza stimolante. Do-
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potutto questa è una applica-

zione pratica. — fece una
piccola pausa — . Anzitutto ti

devo avvertire di un paio di

cose. Vedi quello sportello

rosso sul muro proprio dietro

la macchina? Be' sei libero di

non credermi ma è la sola

via di uscita dal magazzino.

La porta è bloccata e si apri-

rà automaticamente solo tra

otto ore e non c'è nessun
altro passaggio. Prima però

che tu decida di uscire di li ti

devo avvisare che la macchi-

na che si sta avvicinando è

percorsa da una linea di alta

tensione. Se la tocchi, se la

sfiori anche, finirai inceneri-

to -.
- Ma che stai dicendo?

Hey, fai fermare questo stu-

pido carrello. — Steve arre-

trò ancora di tre passi e la

macchina continuò a seguir-

lo — Mi segue come un

dannato cane bastonato! -.
- Sai cos'è una rete neu-

rale, Steve, amico mio? —

.

— Huh? —

.

— Lo immaginavo. Ricor-

do che una volta ho provato

a spiegarlo a te e a Alice ma
non mi sembravate molto in-

teressati. È stata quella sera

che sono tornato da quel

congresso a Boston, ricordi?

L'ultimo relatore era influen-

zato e avevo potuto prende-

re il volo di ritorno anticipata-

mente. Sono rimasto molto
sorpreso di trovarti in casa,

con mia moglie —

.

— Te l'ho detto, ero pas-

sato per vedere come stava.

Ma che c'entra ora? Ferma
quel carrello e fammi uscire,

su -,
— Tecnicamente quello è

un robot, Steve. Comunque,
in linea generale — riprese

Bob come se non avesse
sentito — è tutto molto sem-
plice da spiegare. Le reti neu-

rali sono essenzialmente un

modello matematico che ri-

solve problemi complessi, in

genere altamente non linean,

usando il calcolo parallelo. I

problemi in senso lato posso-

no essere di molti tipi ma
quelli che ci interessano più

specificamente questa sera

sono quelli di controllo -.

— Non so di cosa stai

parlando, ma mi sto arrab-

biando sul serio. Quando
esco di qui ti faccio nero! —
diede un'occhiata rabbiosa al

robot che continuava a se-

guirlo per tutto il salone, evi-

tando le scatole sul suo
cammino. Era una sua im-

pressione 0 il piccolo semo-
vente ora andava legger-

mente più veloce?
— Per esempio, prendi il

robot che ti sta inseguendo.

È stalo commissionato ail'u-

niversità da una multinazio-

nale che aveva dei grossi

problemi di sicurezza nei

SUOI magazzini. Pensa che
solo da questo sono sparile

quintali di apparecchiature

costosissime. Mantenere
dei guardiani umani costa un

bel po' di soldi, allora perché
non fare una volta per tutte

un bell'investimento a lungo
termine e garantirsi la sicu-

rezza assoluta? —,
— Vuoi dire che questo

robot... — ora era necessario

camminare speditamente
per sfuggire alla macchina e

la fronte di Steve, sotto i

suoi bellissimi ricci bruni, era

imperlata di sudore.
— Ah, il problema del ro-

bot. Farlo partire da un qua-

lunque punto, fargli raggiun-

gere un qualunque bersaglio

anche in movimento usando
la traiettoria ottima e natural-

mente evitando gli ostacoli.

Detio cosi sembra un pro-

blema semplice e in effetti

un essere umano lo risolve-

rebbe in un attimo, ma ti

assicuro che generare il con-
trollo in ciclo chiuso in que-

sto caso è veramente molto
difficile con le tecniche tradi-

zionali. Con le reti neurali in-

vece li controllo può essere

applicato in modo semplice

e intuitivo, specialmente da

quando abbiamo i chip fani

apposta per questo tipo di

applicazioni —,
— Accidenti Bob, devi es-

sere impazzito! —,
- Gli algoritmi deH'intero

sistema informatico sono un
po' complessi, ovviamente,

ma la matematica di base è
veramente semplice, te lo

StoryWare Flash
Per Lirussì Alberto da Ariano (MI) - La presente comunice-

zione è in realtà una nota di carattere generai^,

Alberto, in coda al racconto Assurdo (è il titolo, non il rrtio parere,

che anzi, è positivo), rivolge un appello alla rubnca «Software PD«
alia quale alcuni secoli fa ha inviato un programma.
Non sapendo se il suo lavoro sia mai giunto a destinazione, il

nostro eroe chiede che da qualche parte si pubblichino I titoli e gli

autori dei programmi giunti in redazione, se non altro per evitare

ulteriori, mutili invii.

La proposta mi pare motto intelligente, non so se «Software
PD» le renderà onore, ma per quanto mi riguarda, io lo farò e dal

prossimo mese su StoryWare elencherò II materiale che da oggi

atterrerà sulla mia scrivania, magari tentando di recuperare anche il

passato (a puntate, ovviamente)

Per Andrea Cassanello da Genova • Solo un genovese poteva

avere la sua idea mandare solo la prima parte di un racconto m
attesa di sapere se vale la pena di sprecare qualche altro foglio per

la seconda'
Caro Andrea, non te io dirò mai se i prossimi fogli (che a questo

punto sei obbligato a spedire) saranno «sprecaiu* o meno: lo

saprai solo ad invio ultimato!

Per Americo Bonannì da Lanciano (CH) • Occhio di riguardo

per questo lettore, autore a suo tempo di uno dei racconti entrati

nella «top ten» dei gradimenti (il titolo era Caronte).

Ha ora spedito un nuovo lavoro tOel perché io cammeo le

stelleì. ma si tratta di un'opera un po' lunghetta e quindi di non
facile collocazione. Lo includo in StoryWare Flash solo per segna-

lare ad una certa Catia il fatto di aver ispirato il personaggio

femminile del suo più recente prodotto.

DI lei e del fatto che non la conosciamo, il buon Americo dice

testualmente «... ma non sapete cosa vi perdete". Con tutto il

rispetto per Catis, se sapesse cosa si perde lui a non conoscere le

nostre amiche...

Per Pietro Mussa da Torino • Ho ricevuto la tua lettera ma
sono in forte imbarazzo nel darti una mano: non so a che tipo di

indirizzi fai riferimento, ma su due piedi mi verrebbero in mente i

tuoi supenon (il provveditore, magari il ministro) e qualche editore

che si occupa di questo tipo di prodotti (Zanichelli, ad esempio).

Comunque ti faccio i miei più sinceri augun ed un incitamento a

non mollare la presa.

Per i copiatori di vignette • La pubblicazione di una vignetta su
MC n. 114 ha scatenato di nuovo la caccia ai copiatori, con
numerose segnalazioni da parte di lettori indignati (giustamente,

dico IO).

Non voglio aprire l'ennesima polemica, per cui mi asterrò dal

pubblicare il nome del colpevole, ma rivolgo un nuovo, caldo invito

a tutti coloro che ci inviassero materiale copiato a segnalare, senza
vergogna, la fonte da cui hanno tratto quello che ci spediscono.

Non tutti possono avete le matta felice ed un decente senso
deirumonsmo, ma da qui a vendere per proprio un lavoro rubato

mi pare ce ne corra.

In una delle segnalazioni, Andrea Maestrutti da Buttrlo, dalle parti

di Udine (a proposito, salutami il Fnuli, io sono nato lassù), mi fa

sapere che nel libro di testo da cui proviene la vignetta incriminata ce
ne sono molte altre adatte a ComicWare; e allora, caro Andrea,

perché non ce le fai avere, naturalmente citando la fonte?
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assicuro. Sostanzialmente le

reti neurali trasformano un

problema funzionale, difficile

da risolvere, in un problema
di tipo parametrico dove il

numero di parametri, chia-

mati pesi sinaptici, è drasti-

camente inferiore a quelli

che si otterrebbero svilup-

pando analiticamente le fun-

zioni di costo in serie, di

Taylor 0 di Fouher per esem-
pio. Certamente vedrai an-

che tu i vantaggi di tale me-
todo, e gli inconvenienti.

Steve non rispose, era

troppo impegnato a correre

a gambe levate per il magaz-

zino. La forte muscolatura

dell'uomo iniziava a risentire

dello sforzo e Steve iniziò ad

ansimare leggermente. Ave-

va già provato molte volte ad

avvicinarsi allo sportello ros-

so ma il robot gli aveva sem-
pre tagliato la strada all'ulti-

mo istante al primo tentativo

e poi sempre prima le volte

successive.
— Ah, dimenticavo che la

tua materia preferita al colle-

ge era il football — continuò

Bob - e le ragazze. Ricordo

bene come te ne vantavi con
noi «topi di biblioteca». Per

un certo periodo eri uscito

anche con Alice, vero? —

.

- Dio santo. Bob — gri-

dò Steve - non crederai

che... —

.

— Sono uno scienziato,

amico mio. Non credo a nul-

la di materiale se prima non
ho le prove. In ogni caso ho

interrotto (a mia spiegazio-

ne... dove ero rimasto? Ah,

si. Be' per farla breve il van-

taggio è che si può arrivare

in ciclo chiuso a un'ottima

approssimazione del control-

lo ottimo in modo semplice.

L'inconveniente principale è

che per poter essere usato il

sistema deve prima calcola-

re i valori dei pesi sinaptici e

questo lo fa mediante una
fase di «training». In pratica

il robot sta imparando da so-

lo a intrappolarti nel modo il

più possibile efficiente e con

il minimo spreco di energia.

Ma lo sai che fino a pochi

anni fa sarebbero stati ne-

cessari giorni e giorni di si-

mulazione per far imparare al

robot ciò che sta apprenden-
do ora in pochi minuti di

tempo reale? Sono le mera-
viglie della tecnologia, non
credi? -.
— Non puoi farlo — ansi-

mò Steve, saltando a pie'

pari una cassa ed evitando

per un soffio l'attacco dei

robot — capiranno che sei

stato tu e finirai in galera.

Non puoi uccidermi! —

.

— In galera? E perché
mai caro Steve? In questo
momento non sono qui ma
in un laboratorio dell'univer-

sità. Il calcolatore che regi-

stra gli accessi è stato pro-

grammato per «vedermi» lì

fino all’una di notte. E all'una

ci sarò realmente, in tempo
per salutare la guardia giura-

ta che fa il giro dei laboratori.

Tu piuttosto sei in una situa-

zione poco simpatica con
tutti quei macchinari rubati

nella cantina di casa tua. Un
ladro sfortunato, capitato

proprio nel magazzino dove
stavano sperimentando i

nuovi congegni antifurto,

con tutti i sistemi di sicurez-

za staccati... povero ragazzo

che brutta fine —

.

Il volto di Steve assunse
un'espressione di comico
stupore, poi divenne paonaz-

zo, cedendo alla rabbia —
Bastardo assassino! — urlò

al vuoto — Puoi anche ucci-

dermi ma tanto non riavrai

mai Alice. Lei è mia, mi sen-

ti? È mia. Si è stufata di te

piccolo scienziatucolo impo-

tente e delle tue lune. Lei

vuole me e me soltanto! —,

Bob rimase in silenzio per

un poco e quando rispose la

sua voce aveva perso la feb-

brile eccitazione che l'aveva

segnata per tutta la sera —
Può darsi che tu abbia ragio-

ne, Steve. Può darsi che ab-

bia perso Alice per sempre.
Ma sei ingiusto quando mi

chiami assassino. In venta

c'è un modo semplicissimo

per sfuggire alia morte e tu

puoi sicuramente trovarlo se
usi quella meravigliosa rete

neurale che ti porli sulle

spalle. —

.

Steve fece uno scarto im-

provviso e tentò di lanciarsi

verso lo sportello ma il robot

gli tagliò ancora la strada.

— No, no, è troppo lardi

per quello. Il robot continua

a imparare e presto diverrà

impossibile evitarlo, presto ti

prenderà perché lui può cal-

colare la traiettoria ottima

con precisione mentre tu no.

La mente umana è molto più

complessa e difficile da ad-

destrare ma è anche omni-
comprensiva. Può pensare a

molte cose, non solo a

traiettorie e a controlli. Pen-

sa! La mente dell'uomo con-

tro quella della macchina.

Chi vincerà? —
. Per qualche

secondo si udì solo il sibilo

deH'amplificatore, poi l'im-

pianto venne spento.
— Bob! - urlò Sleve, fra-

dicio di sudore e con i mu-
scoli a pezzi, ma nessuno gli

rispose. Doveva pensare,
aveva detto Bob, ma non ne

aveva il tempo, il robot in-

combeva nuovamente su di

lui. Questa volta riuscì ad

avvicinarsi molto piu di prima

e nel corpo del robot si aprì

un pannello, lasciando uscire

due specie di grosse tena-

glie nere. Queste ultime si

avventarono su Steve ma lui

con la forza della disperazio-

ne si tirò indietro e lanciò

una delle casse più piccole

contro I cingoli. La cassa fu

immediatamente maciullata

ma alcune schegge si infila-

rono tra un anello e l'altro

dei cingoli che si bloccarono.

Per un attimo Steve fu tra-

volto da un fortissimo senso
di sollievo che scomparve
quando si udì il sibilo del-

l'aria compressa che il siste-

ma di manutenzione del ro-

bot stava pompando attra-

verso I cingoli per liberarli

dalle scorie. In pochi secondi

il robot sarebbe stato libero.

Diede un'occhiata allo spor-

tello ma era troppo distante

per poterlo raggiungere in

tempo. Doveva pensare ave-

va detto Bob. Ma pensare a

cosa? E poi, quando lo aveva
visto tentare di raggiungere

l'uscita gli aveva detto...

aspetta un momento! Lo
aveva visto... quindi da qual-

che parte doveva esserci

una telecamera. Una teleca-

mera che lo seguiva dapper-

tutto.., sul robot? Ma certo!

Come faceva il robot a sape-

re dove si trovava altrimenti?

Studiò il nemico meccanico
febbrilmente e individuò la

lente rilucente della piccola

telecamera, montata su una

delle protuberanze, proprio

neH'istanie in cui il robot ri-

prese a muoversi. Steve fa-

ce un balzo e la caccia rico-

minciò, ma questa volta l'uo-

mo sapeva cosa doveva
fare.

Anzitutto doveva avvicinar-

si il più possibile allo sportel-

lo, correndo a zig zag e muo-
vendosi verso quella parte

del magazzino. Mentre cor-

reva si slacciò la cintura e

soppesò con una mano la

pesante borchia di metallo.

Attese che il robot fosse vi-

cino allo sportello di uscita e

poi fece roteare la cintura,

lanciandola contro la teleca-

mera che, centrata in pieno,

andò in mille pezzi. Il robot

ebbe un sussulto e si fermo
inziando a girare su se stes-

so, con le tenaglie che sfer-

zavano l'aria. Steve ansimò
di trionfo e fu travolto dalla

gioia: ce l'aveva fatta. Sul

volto gli si disegno lenta-

mente un ghigno feroce
mentre pregustava ciò che
avrebbe fatto a Bob quando
fosse uscito di lì. Già, uscire.

Diede un'occhiata critica allo

sportello rosso e al robot cie-

co che girava all'impazzata

poco lontano: era un rischio

ma calcolando esattamente i

tempi poteva infilarsi nello

sportello senza toccare il ro-

bot. Del resto non poteva

farsi trovare nel magazzino
dalla sorveglianza la mattina

dopo. Osservò per qualche

minuto il ritmo delle braccia

robotiche, calcolo i tempi e
poi si gettò nello sportello

rosso, sfuggendo per un pe-

lo alle pinze. Sfuggi per un
pelo alle innocue pinze di

gomma dura del robot e si

precipito nello sportello del-

l'inceneritore industriale del

magazzino.

Bob stava guidando verso

la città e non udì le altissi-

me, strazianti grida che co-

munque SI spensero in pochi

secondi, ma per uno strano

caso del destino proprio in

quel momento sorrise.

— La mente dell'uomo
vince! — mormorò e conb-

nuò a guidare verso Alice e
la sua nuova vita.

eag
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PlalWorld 1

di Francesco Carìà

Carissimi fralelli del

simulmondo che assieme
popoliamo da sene anni e

più, il vostro sciamano
interattivo è qui anche in

questo refrigerante mese di

aprile per ragguagliarvi sulla

più importante produzione

software del mondo.
Ma precisiamo pure: egli e

qui anche per ascoltare i

vostri sogni e parlarvi dei

SUOI. Di sogno in sogno, dai

tempi del C64 in pai,

abbiamo trascorso

mirabolanti giornate insieme.

Ricordo di avervi scritto con
lutti I climi, con tutte le

temperature, in tutti gli stati

d’animo Oggi fuori piove e
sono ancora qui con voi.

Questo mese, scrivo il W di

marzo del 1992 ma voi mi
state leggendo i primi di

apnie dello stesso anno,

saro molto in giro anche per

VOI.

Andrò a Londra due volte e

forse tre per seguire alcuni

importanti avvenimenti

Ci sarà la fiera dei

videogame ECTS che vedrò

per Playworid e che spero

mostrerà novità interessanti

e interattivi dinamici e

spettacolari

Poi saro alla fine del mese
alla terza CDI Convention
organizzata dalla Philips e
che quest'anno mostrerà

cose spettacolari o almeno
COSI tutti sperano Me
incluso

Sempre m aprile che
Quest’anno e davvero
affollato CI sarà la fiera del

Multimedia e accorrerà

frenetico contando sul fatto

di vedere cose belle ed
emozionanti. Siamo, ormai
ne sono ceno, alla vigilia di

grandi cambiamenti- il

mondo interattivo e simulato

sta per mostrare i suoi primi

sconvolgenti cambiamenti
farà vedere le macchine e le

tecniche che schiuderanno
le temibili e agognale porte

degli universi amficiah

camere sacre, posti

nostalgia e stillanti lacrime

perfette.

lo e VOI potremo dire di

averlo sempre saputo

PW Avvenimento 1

Space Ace 2

Ready Soft

PC IBM VGA 256 colon e Ad
Lib. AMIGA. CDTV

Ormai quattro o cinque an-

ni fa la sconosciuta casa ca-

nadese Readysoft incendiò

l’atmosfera della software
industry per due ottime ra-

gioni Nello stesso tempo
mise a segno due colpi diffi-

cili da credere si assicurò

l'esclusiva della versione
computer dei videogame
della sene Oragon’s Lair e

scopri qualcosa che avrebbe
funzionato per mesi per te-

nere a bada i pirati. Dragon's

Lair divento rapidamente il

piu grande successo della

stona del soft o giu di II e
sopratutlo colpi moltissimo,

con la sua giocabilita criticata

ma in fondo efficace e con la

sua animazione sconvolgen-

te, colpi moltissimo dicevo

tutti gli utenti non specializ-

zatissimi che tradizionalmen-

te SI erano tenuti fuori da
questo mondo, A quei tempi

per queste e per altre buone
ragioni dedicai un Avveni-
mento a Dragon's Lair

Poi non mi curai granché,

devo ammettere, delle pun-

tate successive che immagi-

navo destinate a rinverdire

semplicemente il successo
e le vendite del primo atto.

Anche perché l'obiettivo li-

mite del cancamento da di-

sco su Amiga rendeva quel

genere di videogame abba-

stanza noiosi da interagirsi II

perche lo potete immaginare
da soli, ma si chiama Ioading

syndrome. Quando ho avuto

per le mani Space Ace 2, un
altro personaggio di Don
Bluth diventato videogame
in saiagiochi, ho pensato che
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con la VGA 256 colon, con
l’audio Ad Lib e con l’hard

disk velocissimo, poteva es-

sere giunto il momento di

riprovarci- Ed è stata davvero

una buona idea. Space Ace 2

SI gioca con la tastiera o con
il joystick (io preferisco la

tastiera che è più immediata

e precisa) ed è diviso m una
trentina di scene diverse che
possono essere interagite,

con il solito sistema, in un

punto preciso e non altro

dell'animazione, in pratica

come sarà già noto a quelli

tra di voi che si ricordano di

Dragon's Lair, qui si tratta di

intervenire e ricostruire il

cartone animato ideale:

mentre, sbagliando, ogni

scena ha la sua fine dram-

matica. Ci sono una sene di

vite a disposizione e poi Guy
Spy soccombe definitiva-

mente e noi con lui. Ma
quello che mi è davvero pia-

ciuto in questo interattivo è

la qualità dell'animazione e il

divertimento delle situazioni:

Guy ci rimette la fidanzata

nella prima scena e deve cor-

rere come un pazzo in mezzo
a decine di situazioni perico-

lose e di bocche affamate,

per riprendersela e impalmar-

la in qualche angolo a noi

invisibile del cartone. L'ango-

lo potrebbe tornare visibile a

chi riuscisse a raggiungere la

scena finale in cui probabil-

mente tutto il meglio si rea-

lizza e tutti I cattivi SI dissol-

vono e non a me che finora

ho a malapena superato la

quinta scena e cerco dispera-

to di andare oltre.

Leggo che la stampa in-

glese e francese e quasi tutti

I giornalisti anche americani,

criticano sempre l'imposta-

zione dell'interattività di que-

sto genere di software, ma
cosi in fondo criticano la

stessa impostazione dell'io-

terattività multimediale che
grosso modo somiglia a

quella del laserdisk cioè a

quella di Space Ace. Se vole-

te la mia opinione su que-

sto: la mia idea è che con un
hard disk veloce e una Ad
Lib, più la VGA naturalmente

questo Space Ace 2 sia una
gioia per gli occhi, animazio-

ne e personaggi come rans-

simamente se ne sono visti

su questi schermi, e garanti-

sca anche una certa quantità

di frenetico divertimento.

Sempre che si riesca a libe-

rare la fidanzata.

Index Questo mese gh Avvenimenti sono addirittura quat-

tro perché non nuscivo a decidermi. Sono Space Ace 2 della

Readysoft, Civilizaiion di Sid Meier per la Microprose. Robin
Hood della Sierra, Star Trek della Interplay. Sono certamente i

migliori game del mese.
Terrò un piccolo spazio per il Panorama del mese perché ne

riserverò uno invece amplissimo alla leggendaria Electronic Arts

visto che PW B.I.S. iBest In Software) la piccola enciclopedia

delle grandi case, ha raggiunto la lettera E. E adesso se siete

pronti e siete d’accordo accendo i razzi di segnalazione e chiamo
il computer di bordo. Andiamo

PW Avvenimento 2

Civilization

Microprose
SidMeier
PC VGA Ad Ub 256 color,

Sid Meier ce l’ho presente

da tanto, È stato uno dei

fondatori della Microprose ed
è la mente tecnica dietro ad
un mucchio di progetti vin-

centi della casa americana
che ha furoreggiato con i suoi

simulatori in Europa e nel

mondo. Recentemente si e
accorto che tirava vento di

simulazioni complesse e
epocali, Populous e SIM City

tanto per fare due nomi, e ha

lasciato stare i simulatori di

volo dedicandosi a Railroad

Tycoon (grande successo ne-

gli States e in Europa) e a

questo nuovissimo Civiliza-

tion, stona interattiva di co-

me SI civilizzi un popolo e di

come lo SI guidi alla missio-

ne. Vediamo come si fa.

Prendete un computer 386
ed il contenuto della confe-

zione di Civilization. Installate

tutto a puntino e date gli

appositi comandi di boot.

Adesso starete vedendo sul-

lo screen il menu di azione di

questo simulatore: compor-
tatevi normalmente, non da-

te a vedere di essere nervosi

per il compitino da nulla a voi

affidato. Si tratterebbe, e non
è molto, converrete, di co-

struire una città e un mondo.
A parte gli scherzi vi dico

subito che cosa penso di

questo software. Penso che
il taglio con il quale è stato

congegnato sia sinceramen-

te sbagliato. Cerano proba-

bilmente due possibilità' o
fare un videogame su questo
tema del civilizzare, del di-

ventare moderni, dello sco-

prire le cose, oppure fare un
simulatore vero e proprio con
ambizioni di completezza e di
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cultura. S(d Meier si e incam-

minato con scarsa avvedu-

tezza su questo secondo ter

reno assai minato. Cosi ha

deciso di mettere nel pento-

lone tutte le possibilità e le

situazioni che davvero si rin-

tracciano nella stona dell'uo-

mo e della sua civiltà. Il risul-

tato è un po’ buffo e un po'

irritante. Buffo perché dalla

necessaria approssimazione

con la quale questo prodotto

e stato disegnato, Meier non
ha riunito un team di linguisti,

sociologi e scienziati vari co-

me sarebbe stato necessario

per un prodotto con queste
ambizioni, emergono strafal-

cioni non piccoli sulle scoper-

te e invenzioni e si danno
spiegazioni inconsistenti e

spesso anche false sulle mo-
tivazioni e le conseguenze di

cose come la scrittura o l'al-

fabeto o la legge o l'alleva-

mento. etc etc. E irritante

perche il tono del simulatore

e tale per cui moltissimi uten-

ti, quelli meno avveduti e
informati, ci cascheranno e la

loro idea dell'evoluzione e del

determinismo della civiltà fi-

nirà per assomigliare a quella

di Std Meier. Insomma era

meglio usare un altro tono

piu da videogame e meno da

simulatore, perche, forse in-

volontariamente, ma Civiliza-

uon rischia di essere presa

per oro colato da molti.

A parte questo il sistema di

gioco e collaudato e perfetto

anche se non troppo spetta-

colare: lo schermo e stato

trasformato in un’efficiente

saletta di regia dell’apprendi

sta civilizzatore che ha a di-

sposizione tutu gli strumenti

necessan a far decollare le

novelle Rome e Babilonie

Un complesso e efficace si-

stema di messaggi iconici e

di schermate animate, mira a

coinvolgere anche visiva-

mente nella simulazione.
Tantissimi congegni e non
poche opzioni accessorie
possono essere scoperte du-

rante la simulazione e un da-

tabase in linea somministra

altre pillole di saggezza e

stringate e poco convincenti

informazioni sulla storia della

civiltà. Che SI è formata tutto

in un altro modo, ma fa lo

stesso.

176

Avvenimento 3

Robin Hood
The Conquest

ofLongbow

PC VGA 256

Secondo molti questo do-

veva essere l'anno di Robin

Hood. Il ladro giustiziere che
rubava ai ricchi per dare ai

poveri, grazie al film con Ke-

vin Costner doveva diventa-

re il Batman del 1991 e ge-

nerare merchandising e rica-

dute in tanti altri campi tra

CUI I videogame. Probabile

che per paura di un'eccessi-

va proliferazione di Robin
non ufficiali, chiunque può

fare un videogame su Robin

Hood perche i diritti sono
scaduti da un pezzo, nessu-

no abbia licenziato il film a

Imi videogiocheschi. In com-
penso sono usciti due pro-

dotti. il secondo dei quali e
questo della Sierra che per

realizzarlo ha utilizzato il suo
famoso e famigerato game
System
Ho giocato a Conquest of

Longbow, questo e il titolo

completo di questo softwa-

re. domenica scorsa nella

solitudine totale delle stanze

vuote della Simulmondo. La

radio accesa e tenuta bassa

per sentire l’audio della

scheda del PC, era sintoniz-

zata sulle partite del campio-
nato. La mia squadra andava
male e quindi non ero ben
disposto. Inoltre temevo

l’ennesimo Sierra con com-
plicate operazioni di cliccag-

gio e con puzzle sterminati

da far uscire pazzo un enig-

mista. Pensavo di non starci

mollo su Robin Hood. Le

mie prevenzioni erano asso-

lutamente fuori luogo. Il ga-

me System della Sierra e
uno strumento abbastanza
trasparente e flessibile Si

adatta con aderenza alle qua-
lità e alla vena del suo utiliz-

zatore. Stavolta alla Sierra ne
avevano davvero voglia. Vo-

levano sul serio fare un vi-

deogame interattivo coinvol-

gente e curato. Per questo
hanno messo a fuoco gli ar-

gomenti fondamentali: una
bellissima foresta di Sherwo-
od, straordinari compagni di

banda di Robin, e altrettanto

coinvolgenti amici e nemici
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che compaiono durante il

gioco. Stavolta poi hanno de-

ciso di curare profondamen-
te tutti gli scenari e la grafica

e di evitare una eccessiva

proliferazione di situazioni

morte, di momenti senza
senso 0 di trappole compli-

catissime e incredibilmente

frustranti come è avvenuto
in passato.

Restano un soddisfacente

numero di quieti puzzle ab-

bastanza intuitivi e anche
sufficientemente integrati

nell’avventura: cosi che di-

venta quasi divertente risol-

verli per procedere oltre.

L’autrice-designer di Long-
bow è Christy Marx che già

aveva scritto il controverso

Conquests of Camelot che
ancora usava una parte di

typing System per il gioco,

cioè il vecchio sistema di in-

terazione con scrittura. Qui

tutto funziona con le icone e

con il solito sistema Sierra

che ben dovreste conosce-

re. Noi siamo Robin e lo gui-

diamo aH'interno della fore-

sta e in tutti gli altri luoghi

dell'interazione, con l'obietti-

vo di difendere i poveri e
stangare i ricchi e i prepoten-

ti, Nella ottima cornice este-

tica che vedete documenta-
ta nelle immagini e con le

stupende musiche evocative

che sono autentiche ballate

del '300, care a tutti i bardi e

i menestrelli interattivi. In

questo clima di umanissima
e sensibile interazione, a un

certo punto fa il suo ingres-

so l'amore. L'amore che tut-

to vince e a cui tutti abbiamo
la tentazione di cedere, spin-

gerà Robin e noi con lui alla

soluzione finale che qui non
è una, ma sono almeno cin-

que differenti. Che simulan-

do insieme forse potremo
presto scoprire.

PW Avvenimento 4

Star Trek

Interplay

Elea Arts

PC VGA 256 colon Ad Ub

Il capitano Kirk è assiso

sulla sua Enterprise e scruta

l'orizzonte galattico con

preoccupazione. Qualcosa
sembra funzionare poco nel-

l'ordine stabilito che governa
l'universo e noi della Federa-

zione non possiamo esserne
entusiasti. Ecco perché c’è

stato dato mandato d'intera-

gire con la Federazione e di

assisterne il comandante
nelle sue peripezie.

Con Kirk siamo anche
Spock, Scotfy, Uhura, Sulu e

Checov e abbiamo gli stessi

ruoli che toro hanno nel film.

Il controllo della USS Enter-

prise qui è perfetto e ricorda

quello altrettanto buono ma
poco interattivo che aveva-

mo già visto un po' di tempo
addietro nello Star Trek di

Mike Singleton per la Fire-

bird di CUI avevamo parlato

tre 0 quattro anni fa

La situazione è di nuovo
intricata: i Klingoniani attac-

cano e noi dobbiamo stare

attenti e fronteggiarli: lo ste-

reotipo dei telefilm della

USS Enterprise è felicemen-

te ricreato: l'equipaggio esi-

ste perché affronta le mot-
her ship nemiche, e qui ci si

può entusiasmare a seguire

e guidare tutte le operazioni

dalia sala di comando di cui

VI ho parlato prima e che
vedete nelle immagini; esi-

ste perché sbarca su pianeti

sconosciuti che devono es-

sere esplorati e che presto si

rivelano forieri di buone e

spesso meno buone notizie,

e qui l'esplorazione è resa

perfettamente con la stessa

dinamica e con le stesse ca-

ratteristiche delle famose
esplorazioni dei boyscout
dell'universo. Rivedrete qui

anche l'iconografia più ricor-

rente delle storie di Star

Trek: quella grafica anni Cin-

quanta che fa tanto fanta-

scienza umana e che magari
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piace meno ai cultori del cy-

berpunk (a me piacciono tut-

t'e due) e forse di più ai

nostalgici dell'Invasione de-

gli Ultracorpi. I pupazzi di pi-

xel di Star Trek mi hanno
ricordato, forse anche a

VOI???, moltissimo i Thun-

derbirds, omini spaziali rin-

verditi di recente dal video

del nuovo album dei Dire

Straits.

Proprio l'impostazione del

simulatore, basato su navi-

gazione, lotta ed esplorazio-

ne, che ricalca perfettamen-

te la struttura di un qualun-

que telefilm di Star Trek,

proprio quell'impostazione

consente la massima libertà

d'interazione e la più com-
pleta apertura alle sensibili

esperienze simulate che tutti

ci aspettiamo, E senza nep-

pure risentire di insensate

complicazioni di gioco o di

inopinate morti e sparizioni a

ripetizione che avrebbero po-

tuto vanificare tutti gli sforzi.

Audio e musica in carattere

e tratte dalla serie completa-

no il buonissimo prodotto.

Un degno venticinquesimo

compleanno digitale per Star

Trek.

PloyWorld

BLi
come

E Electronic

Arte

Se una casa vuol dire soft-

ware per computer questa è

la casa di San Mateo. Delle

case storiche della prima ge-

niale ondata americana del

1982, una delle pochissime
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ad essere ancora tra noi in-

sieme alla Microprose e alla

ridimensionatissima Activi-

sion è proprio lei, la famosa
casa californiana che ha rea-

lizzato e pubblicato alcuni dei

più straordinari simulatori

della storia del software.

Diretta fin daH'inizio e an-

cora adesso da Tnp Haw-
kins, uno dei vecchi soci del-

la Apple, la casa americana

ha un giro d'affari calcolato

al 1991 di 130 milioni di dol-

lari che non sono esattamen-

te bruscolini e che la colloca-

no decisamente al primo po-

sto nel mondo se non si

considerano i giganti tipo Se-

ga e Nintendo e qualche al-

tra casa giapponese dì ugua-

le caratura.

La stona dell'Electronic

Arts è segnata dalla sua ca-

pacità di seguire I tempi e di

anticipare i trend. Nel 1982

fu la prima a pubblicare a

giochi espressamente dise-

gnati per il computer prodot-

ti che ancora oggi moltissimi

ricordano per la straordinaria

e plastica giocabilità e che
forse ricorderete anche voi.

per esempio Mule. L'EA ha

stabilito velocemente le re-

gole del vero gioco per com-
puter e le differenze con il

videogame da salagiochi:

massima libertà di tempo
d'azione, niente vincoli di in-

terazione e simulazione,
tranquillità e calma nel gioco

e intelligenza delle situazioni.

Questo genere di giochi fu

quasi inventato dall'EA nel

senso che moltissimi soft-

ware derivano da Mule o da

7 Cities of Gold o da Archon.

Nello stesso tempo la casa

americana ristrutturava an-

che il concetto di videogioco

sportivo trasformandolo in

simulatore. Di questo gene-

re mi viene in mente il divino

ONEonONE, uno dei vi-

deogame più divertenti e

giocabili di tutti i tempi e
magari anche l'incredibile

Racing Destruction Set del

1984 che trasformò ii con-

cetto di simulatore di guida

otto bit infilando dentro al

gioco una quantità e una
qualità incredibile di situazio-

ni possibili incluso uno dei

primi editor di circuiti che Si

ricordino. Ho ancora negli

occhi l’incredibile effetto tri-

dimensionale della pista che
sembrò impossibile agli oc-

chi ammirati dei sessanta-

quattristi dell'epoca.

Ma una delie più grandi

invenzioni EA che resta an-

che uno dei più grandi suc-

cessi della casa fu il mitico

Pinball Construction Set che
ancora adesso molti ram-
menteranno. Basato sulla

semplicissima idea del flip-

per digitale smontabile e ri-

montabile a piacere da parte

dell'utente, semplicissima
idea che però a quei tempi

nessun altro aveva avuto,

Pin.Con.Set fece un imme-
diato scalpore nel giro degli

utenti e diventò presto uno
dei pochi videogame a supe-

rare il muro degli addetti ai

lavori. Come in seguito
avrebbero fatto Tetris e

Mario.

Il 1985 è l'anno del boom
dei simulatori di volo. La Su-

blogic e la Microprose hanno

4 BinJs or Pcev
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da poco stupito lutti con al-

cuni flight simulator che ren-

dono possibile girellare con
aeroplanini anche nei cieli di

pixel. Anche TEA sviluppa il

suo simulatore e lo fa con la

solita sagacia tattica. Scrittu-

ra il più famoso eroe del-

l'aviazione moderna, il gene-
rale Chuck Yeager, universal-

mente noto negli USA per

essere stato il primo uomo
ad abbattere il muro del suo-

no, Nasce il simulatore di

volo di Yeager che batte i

record di vendita di tutti gli

altri, Nello stesso periodo

TEA comincia ad esaminare

la possibilità di mettere i pie-

di in Europa e punta molto

su un nuovissimo prodotto

battezzalo Skyfox che deve
essere il primo videogame di

nelle mie retine come l'aves-

si caricato in ram tre secondi

fa. Anzi mi è venula voglia di

andarlo a rigiocare.

Nel 1987 l'Amiga è ormai

esploso e sta per uscire la

versione 500 destinata a ren-

derlo uno dei più massacran-

ti successi della storia del

computer. In quell'anno TEA
lancia una vera e propria of-

fensiva dominando il merca-

to con il bellissimo e ancora
vendutissimo in Italia Ferrari

FI, il giocabilissimo e simu-
lanlissimo FISA Interceptor

(papà del popolare Jet Figh-

ter 2) e il meno celebre da

noi, ma autenticamente riu-

scito Earl Weaver Baseball.

È l'anno anche della definiti-

va consacrazione in Europa e

deH'inizio di produzione an-

che qui da noi. L'EA in pochi

anni diventerà come vedre-

mo fra poco, autentico punto
di aggregazione per talenti e

gruppi di sviluppo in tutto il

mondo.
Nel 1988 TEA pubblica

quello che rimane, secondo
me, il loro gioco più bello: un
mix incredibile di suggestio-

ne e magia, di sogno e simu-

volo che sembra un simula-

tore. È un altro instant hit e

accelera i tempi dell'ingres-

so europeo della grande ca-

sa americana.
Nel frattempo nascono i

sedici bit. L'EA è uno dei piu

forti sostenitori dell'Amiga e

SI dedica anche all'Atari ST e

al PC a quei tempi al massi-

mo equipaggiato con una
bella CGA. Escono i primi

incredibili prodotti destinati a

lasciare un'impronta ancora

una volta indelebile nella sto-

na del software. Tra i tanti

simulatori e videogame che
TEA propose insieme all'A-

miga nel tardo 1986 mi vie-

ne in mente sopratutto il ma-
gnifico Marbie Madness che
da una mia vecchia ricerca

con VOI lettori risultò il piu

grande videogame di sem-
pre insieme a Impossible
Mission. La versione Amiga
del capolavoro Atari è ancora
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lazione. Apparentemente un
interattivo sul mimgolf, Zany

Golf è in realtà una rampa di

lancio verso l'ignoto, un otto-

volante di gioia interattiva

pazza. Uno di quei pochissi-

mi prodotti in grado d’incate-

narti definitivamente al video

fino al termine dell'esplora-

zione, un mondo di suoni e

rumori, di immagini di zuc-

chero di pixel (normale, di

canna o di pixel???), una sin-

fonia imperdibile delle mi-

gliori emozioni del simul-

mondo. Se mai giocato, vi

prego giocate. Con questo
Zany Golf nasce definitiva-

mente come standard anche
il PC EGA e si comincia a

capire che TEA ci punta
molto.

A Natale del 1988 l'EA

pubblica un videogame che
sembra uguale agli altri e

che invece non lo è. Opera
di un gruppo di programma-
tori inglesi, Bullfrog, Popu-
lous diventa in tempo brevis-

simo un caso. E la ragione

non sta solo nella fantastica

qualità del prodotto, ma an-

che nella piccola particolarità

che si tratta del simulatore di

Dio. 0 forse di dio con la

minuscola. In ogni caso Po-

pulous dimostra ancora una
volta, non c'era decisamente
bisogno ma..., il fiuto della

casa americana nello scopri-

aveva già pubblicato il meno
efficace Fusion.

Il 1990 è l'anno del lancio

dei primi prodotti EA su car-

tuccia a 8 bit (Skate or Die) e

contemporaneamente decol-

lano le prime esperienze su

Megadnve (in Usa Genesis)

che SI convertono in succes-
si mondiali in simulatori co-

me NHL Hockey, John Mad-
den Football, (jkers vs. Cel-

tics, PGA Tour Golf che esce
anche su PC con un succes-

so immediato e travolgente.

In quest'anno escono anche
due splendidi simulatori di

volo come LHX Chopper e

Stormovik che celebrano le

innate attitudini dell'EA a pri-

meggiare nelle tecnologie

piu raffinate e performanti,

Sempre nel 1990 simuliamo
con gioia l'ultima prodezza di

Will Harwey il geniaccio di

Zany Golf, Immortai, questo
è il titolo del software, è un
soffio d'aria freschissima
neH'universo malpopolato
degli RPG. Peccato Will ab-

bia esagerato con la difficol-

ta di gioco sennò sarebbe
stato un altro masterpiece,

Il 1991 è l'anno del defini-

tivo trionfo su cartuccia a

sedici bit: l'Electronic Arts

diventa la più importante
compagnia dopo la Sega
stessa nello sviluppo di soft-

ware per Genesis Megadnve
e I suoi simulatori sportivi

sbancano in Usa e nel

mondo,
Il 1992 SI annuncia un an-

no di transizione: gli investi-

menti nelle cartndge conti-

nuano: nasce il Super Nes
che sembra interessare mol-

to alla casa di San Mateo e

SI sussurrano novità su CD
nel vari formati che stanno
per essere resi disponibili.

Il contatto con i dirigenti

dell'EA, della cui amicizia mi
onoro da anni, parlare con
Mark Lewis o con David
Gardner di software e di

nuove possibilità del mezzo
è sempre un'esperienza
istruttiva e illuminante. La

fierezza e la classe di cui

sono dotati si riflette sulle

loro produzioni: francobolli

indelebili e raffinatissimi del-

le grandi speranze di que-
st'epoca digitale.

CDTV CD ROM

Questo mese il rapidissi-

mo Panorama è dedicato
esclusivamente alla presen-

tazione di alcune novità per

CD ROM e CDTV. Nei pros-

simi mesi e in particolare in

giugno e luglio-agosto, vi

prometto abbacinanti news
per CDROM CDTV e anche

CD-I devo andare ancora a

S. Francisco a scrutare I se-

greti della Lucasfilm, a San
Mateo dove l’Electronic Arts

bolle in pentola progetti mul-

timedia con Warner Bros,

nella nuovissima joint ventu-

re, e alla terza convention

CD-I dove dovrei fotografare

anche il bellissimo Cybercity

di Gary Mare.

Questo mese ho ampliato
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I3 mia biblioteca CD con tre

titoli per CDROM e CDTV
della Animated Pixels, una

nuova e Iperattiva software

house inglese che ha prodot-

to CD che contengono le

opere complete di Shake-

speare, quelle di Conan
Doyle, Sherlock Holmes e la

Bibbia. Tutt'e tre interattive,

illustrate e ipertestuali, in

grado ovviamente di sfrutta-

re le peculiarità tecniche e

immagazzìnative del CD. s^enock Hoimes
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Qui l'occasione non è pic-

cola; i cultori di Shakespeare

0 di Sherlock hanno la possi-

bilità di detenere in un unico

flessibile formato tutte le

opere di questi autori. Ed è

possibile cercare come in

una biblioteca virtuale (raffi-

gurata proprio cosi nel video)

i titoli che c'interessano e
leggerne capitoli oppure tro-

vare frasi 0 fare tutte quelle

cose che è possibile sempre
fare in modo ipertestuale. Si

può ingrandire il font per fa-

cilitare la lettura e vedere le

immagini a corredo come in

un libro illustrato.

Migliala e migliaia di pagi-

ne tutte dentro questo pic-

colo CD.

Dal mese prossimo altre

news varie sul multimedia

che arriva e prodotti tra cui

probabilmente Fascination,

La Bibbia
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NUOVE PRODUZIONI
Siamo la P e più famosa casa di software italica. Abbiamo lo staff interno di creativi

più in gamba e motivato del mondo. Abbiamo i diritti per tutto il pianeta per ricreare

in videogame DYLAN IK)G e DIABOLIK. Vendiamo i ns. giochi in i6 pae.si del

mondo incluso gli USA e il GIAPPONK. Adesso stiamo cercando per nuove

fantastiche produzioni interattive:

Team.s di sviluppo completi in grado di e.seguire in tutto un gioco su commessa, per

e.sempio un gioco su e con DIABOLIK e/o DYLAN DOG
Per questa posizione è prevista una retribuzione che comprende anticipi durame lo

sviluppo, ma prevede esperienza precedente dimostrabile mediante l'invio di un demo di

videogame già completato. Macchine di ns. interes.se: PC e AMIGA

Programmatori esperti che abbiano una completa conoscenza dimostrabile dei processori

68000 e/o 80x86, Que.sli programmatori dovranno conoscere l'.A.sscmblerdi uno e/o l’altro

microprocessore e/o un linguaggio alto livello: es. TURBO C e/o Tl'RIU) PASCAL.
Per questa posizione è prevista l'assunzione oppure la collaborazione a contratto. Titolo

preferenziale la conoscenza dell’inglese e la residenza nella zona di Bologna o Milano.

Produttori esperti di simulazione che abbiano una completa e dimostrabile conoscenza

dei meccanismi deila .simulazione e che siano in grado di creare su carta il soggetto, la

sceneggiatura Interattiva, il flou chart e le tabelle numeriche di un videogame, che

dovranno poi essere programmate dai tecnici. Dimostrabile attitudine organizzativa

esperienza di direzione programmatori e altre esperienze significative, insieme alla

conoscenza della lingua inglese e alla residenza nella zona di Bologna o Milano,

costituiranno titolo preferenziale. Per questa posizione è prevista l’assunzione.

Creativi provenienti dai settori: grafico, editoriale, cartoni animati, fumetto, TV,
cinema, pubblicità, moda, design, con almeno una significativa e dimostrabile esperien-

za in uno dei settori citali. Per questa posizione è prevista l’assunzione ola collaborazione

a contratto. Titolo preferenziale la conoscenza delFingle.se e la residenza nella zona di

Bologna o Milano.

Ksperti di gestione sistemi di memorizzazione ottica CD-ROM/XA, CD-I e comunque
programmatori che abbiano una dimostrabile esperienza con questi dispositivi sia sotto

MS/DOS. che WINDOWS e M.AC. Programmatori che non si siano mai occupati di

videogames e simili po.s.sono ugualmente essere accettati specialmente se hanno lavorato

in settori video o computer-grafica.

Tutte le proposte serie saranno valutate c avranno una risposta personale.

Coloro che rispondono alla posizione 1. devono inviare un vidcogioco completo da loro

realizzalo (anche in versione dimostrativa, purché il prodotto sia giocabile e ne esista una

versione finita) e un curriculum vitae. Macchine d’interesse PC EGA-VGA e AMIGA.
Coloro che rispondono alla posizione 2. 3, 4 e S devono inviare un dimostrativo che illustri

e documenti chiaramente le qualità e capacità dello .scrivente e un curriculum vitae.

inviare il materiale per espresso a:

SIMULMONDO, NUOVE PRODUZIONI, VIALE BERTI PICHAT 28/A, 40127
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Spedale MJJ* Media Lab

Il Multimedia ed il piacere proibito

A nessuno sarà sfuggito di recente

l'annuncio fatto da AT&T oirca la

nuova soluzione di videotelefo-

nia capace di funzionare con la comune
linea telefonica commutala che è m
tutte le case. Non si tratta certo delTuni-

ca possibilità in assoluto per utilizzare

un videotelefono, ma le altre soluzioni si

basano su tecnologie a costi elevati e
non disponibili presso la grande massa
costituita dagli utenti comuni. Tra que-

ste vale la pena di ricordare il sistema

Carneo di Compression Labs basato su
Mac e network ISDN ed il Person-to-

Persorì/2 di IBM, oltre a quello Apple

previsto negli USA per il prossimo anno.

Anche In questo caso il problema dei

differenti standard giocherà a sfavore di

una diffusione capillare di questa tecno-

logia. proprio come nel mondo della

trasmissione via fax l'adesione generale

ad un unico standard ha trasformato un

dispositivo riservato a pochi in una mac-
china multifunzione telefono/fax/segre-

teria telefonica del costo inferiore ai 500
dollari e quindi veramente a portata di

tutti. E se per un momento proviamo ad
immaginare un'alternativa alla carta e al

nastro con i messaggi, a portata di

mano e completamente digitale perché

basata su computer, le sorprese di cer-

to non mancano. A questo proposito la

disponibilità di AT&T di concedere in

licenza la tecnologia in questione anche
a terze parti non può che essere un
segno incoraggiante o comunque il ten-

tativo di creare sul mercato uno stan-

dard di fatto.

Il Video Phone 2500 di AT&T viene

presentato con tanto di foto di due
graziosi genitori di una cena età che
gioiscono davanti alle immagini dal vivo

che accompagnano una comunicazione
telefonica con un parente e. al fine di

addolcire il costo ceno non economico.
1499 dollari per un apparecchio che se
non é in coppia non serve un gran che.

viene anche proposta negli USA una
formula di noleggio a tempo che do-

vrebbe invogliare i due simpatici vec-

chietti a procurarsi anche solo per qual-

a cura di Gerardo Greco

che ora il dispositivo. Sono personal-

mente scettico davanti a questa even-

tualità e, considerati i costi attuali, non
credo che questa applicazione da sola

sarà in grado di rivoluzionare il mercato
della comunicazione telefonica.

Ha ragione R. Miller quando suggen-
sce che per una vera rivoluzione l'imma-

gine da! vivo deve essere qualcosa di

più che un semplice miglioramento del

messaggio. Deve essere essa stessa

parte integrante del messaggio e quindi

forse al di là dell'amore tra i genitori e
figli lontani, sentimento che spesso una
lettera scritta di pugno riesce a comuni-
care in maniera insostituibile. Forse
queiraltro l'amore», quello più povero
delle comunicazioni telefoniche fatte di

sospiri tra sconosciuti, quello per parlar-

ci chiaro legato ad una antica professio-

ne che continua ad evolversi insieme ai

nuovi mezzi di comunicazione, potrà su-

bire una nuova spinta grazie al supporto
video alla comunicazione proprio in que-

sta epoca piena di paure, giustificate e

non, del contatto umano.
In una conversazione avuta con un

collega ho potuto meditare sull'evolu-

zione avuta in passato da alcuni prodot-

ti. Chi può negare che le videocassette

più 0 meno porno hanno contribuito in

maniera decisiva alla diffusione del vi-

deoregistratore come tecnologia casa-

linga; lo stesso vale per il Minitel, prati-

camente l'unico esempio al mondo di

sistema simile al Videotel nostrano che
abbia avuto veramente successo, che è

stato sostenuto proprio dal gradimento
mostrato dai francesi per i sen/izi di

messaggi e di «appuntamenti’'. Nel ca-

so del videotelefono si discuterà sicura-

mente sulla legittimità dell'uso della li-

nea telefonica per questi scopi: non ci

saranno scorte di materiale da censura-

re o sequestrare e. dati due adulti con-
senzienti, il fornitore del servizio potrà

utilizzare un comune numero verde da
una località remota, magari esterna alla

nostra giurisdizione.

Con questo non voglio dire che si

tratterà completamente di un mondo a

luci rosse; gli incontri tra single, la visio-

ne magari sullo stesso schermo TV di

trailer di film in programmazione al cine-

ma. di dimostrazioni per illustrare pro-

dotti venduti per corrispondenza o la

selezione del personale sono solo alcuni

degli esempi possibili della videotele-

fonia.

In tutti questi casi una caratteristica è
sempre presente. Il Multimedia Interat-

tivo come aumento della comunicazio-

ne attraverso i'utilizzazione di più media
concorrenti, secondo l'idea espressa
negli articoli che seguono anche dal

fondatore del Media Lab del M.I.T.. il

professor Nicholas Negroponte. E ap-

punto la strada che porta il Multimedia
Interattivo idealmente verso la Realtà

Virtuale, dove l'idea viaggia contempo-
raneamente su più di un medium per
ottenere attraverso una trasmissione ri-

dondante di WO la certezza della com-
prensione dall'altra parte di almeno 10.

Informazioni generali sul Media Lab
Chi fosse interessato ad un n^aster post-laurea presso il Media Lab dovrà dimo-

strare naturalmente un elevato livello di risultati raggiunti e di interesse per la matena
attinente, in particolare negli aspetti di creatività coinvolta: familiarità con i vari ambienti
quali UNIX e programmazione quale C e/o LISP si danno per scontati. Sia chiaro che
molli di coloro che sono stati ammessi avevano un curriculum descritto come non
ortodosso, innovativo o autogenerato e le esperienze anticipavano la fusione delle

diverse discipline caratteristiche di questo laboratorio. I moduli per le domande vanno
richiesti a Mrs. Linda Peterson (stanza E15-224, tei 00,1,617.2535144, fax

00.1.617,2586264, e-mail iinaacomeaia-iaD.meaia.mit.eaul ed il periodo di consegna si

chiude a gennaio di ogni anno.
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Uno sguardo al futuro

dei Multimedia Interattivo

Il Media Laboratory del MJJ. di Boston

Una visita al Media Lab del Massa-
chusetts Institute of Technology di Bo-

ston è allo stesso tempo una verifica

dello stato dell'arte delle tecnologie le-

gate al MM ed una visita alla fabbrica

dei più bei balocchi tecnologici immagi-
nabili. Perché buona parte delle ricerche

e dei progetti sviluppati in questa sede
sono slegati da implicazioni commercia-
li. rimanendo queste ultime caratteristi-

che dei progetti a breve termine svilup-

pati privatamente all'Interno delle singo-

le aziende. Quando invece si tratta di

proiettare anche di dieci o di vent'anni

nel futuro applicazioni legate alla tecno-

logia dei media ecco che le «visioni»

degli scienziati che troviamo in questo

istituto si fanno preziose.

Nel 1985 Nicholas Negroponte insie-

me ad un gruppo di altri ricercatori dei

M.I.T. diede inizio alle attività del Media ^
Lab in un moderno edificio costruito!

appositamente dall'architetto I.M. Pei in®
onore del 13° presidente del M.I.T. e

co-fondatore del Media Lab Jerome B.

Wiesner, Il primo obiettivo del laborato- |
rio fu quello di sviluppare il concetto di

interfaccia utente nei sistemi informati-

ci, ma presto ci si rese conto che in

realtà in quei locali si stava letteralmen-

te «inventando il futuro».

In generale possiamo dire che l’attivi-

tà del Media Lab è strettamente legata

a studi e ricerche avanzate nella tecno-

logia informatica quando questa viene

in contatto con la gente comune. Allo

stesso tempo alle tecnologie dei nuovi

mezzi di comunicazione si affiancano

vere e proprie «filosofie d'uso» innovati-

ve delle modalità nelle quali ha luogo la

comunicazione moderna. Ne risulta un
laboratorio estremamente composito
nel quale gli informatici veri e propri

risultano essere una minoranza, circon-

dati da fotografi, cineasti, musicisti,

educatori e giornalisti. Quindi le tecnolo-

gie per l'educazione vengono sviluppate

insieme agli educatori; i processori di

segnale digitale vengono progettati con
il supporto della teoria musicale e delle

più recenti tecniche televisive. Questa

Il MeOia Lab bel M.I.T. di Bosion.

soluzione è sembrata la più adatta per

uno sviluppo armonico di tecnologie

spesso molto vicine tra loro ma dedica-

te ad applicazioni specifiche per diffe-

renti comparti con enormi difficoltà di

condivisione delle risorse, quale ad
esempio il mondo della tecnologia tele-

visiva. quello della tecnologia informati-

ca e quello della fotografia, ciascuno

con differenti ambienti di ricerca tanto

nell'industria che neh'ambiente accade-

mico.

A poco meno di sette anni dalla sua
nascita il Media Lab è cresciuto fino a

diventare un esteso nucleo di ricerca

avanzata con circa 300 addetti reggrup-

pati in oltre 60 progetti differenti e
finanziati da oltre 70 sponsor privati tra i

quali ritroviamo RAI Radio Televisione

Italiana nel consorzio Televisione di Do-
mani, Alenia del Gruppo IRl, che ha

finanziato una ricerca sulla Progettazio-

ne Intelligente di Manuali Multimediali,

ed Qlivetti, entrambe nel Gruppo Media
Technology. In questo ambiente sono
stati scritti almeno 6 libri, prodotti una
dozzina di videodischi, CD, CD-RQM e
dischi musicali, sono stati pubblicati al-

meno 600 articoli, monografie e contri-

buti tecnici. In un tale ambiente le visite

da parte degli stessi sponsor spesso
non riescono ed essere esaustive di

tutto ciò che accade nell'edificio, consi-

derati gli almeno 25000 selezionati visi-

tatori ammessi dall'inizio delle attività

nel 1985.

Le ricerche sviluppate nel Media Lab
si estendono come abbiamo visto su un
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( nspertivi prolesson

Nel progetto Memoiy-Based Representetion il prò! Kenneth H^ase sta smtup-

Pèndo un supporto per l'individuaèione e l'uiihtro eh informaroni audio e yideo
Vengono usate icone per individuare tempo, posuione, personaggi oggetti
aiioni ad aliti elementi simih nell'tnsierne delle informaaioni video Proprio co-
me un pentagramma musicale, il Media Time Line e una rappresentanone
grafica multistrato della struttura di media dinamici a van livelli di gianulauia

vasto insieme di attività che possono
essere raggruppate in quattro altrettan-

to vaste aree: Signai Processing, Media
Technologv, Human Interface e Applica-

tions of Media Technology.

Il Signai Processing moderno si muo-
ve nella direzione della comprensione
all'interno del canale di comunicazione
del contenuto stesso delTinformazione

e l'utilizzo di tali risultati per facilitare la

trasmissione- Almeno sette progetti so-

no in corso, relativi ad applicazioni nella

cinematografia, televisione e telecomu-

nicazione: gli obiettivi immediati riguar-

dano la rappresentazione dei segnali,

quindi video, videografia, olografia e fo-

tografia. I risultati attesi a lungo termine

sono invece il riconoscimento e la com-
prensione da parte del computer di que-

sti segnali. In questo ambito i progetti in

corso sono: Mid-LeveI Vision, X-Y-T

Image Analysis, Analysis of Shading
and Reflectance, Texture and Pattern

Modeling, Movie Datatypes, Paperback
Movies, Combining Multiple Sources of

Range and Motion Information e Desk-
top Movies.

< Looking al Peopte del prof Alex Pentland è un
grosso progetto della Ourats di diversi anni e com-
prende differenti sottoprogetu tra i guati quello

relativo al tracciamento delle posizioni del corpo

umano e quindi riconoscimento di gesti e movi-

menli Si tratta della premessa allo sviluppo di un
sisrems in tempo reale per il riconosamento dello

sguardo e dei movimenti del viso per una completa
e naturale imeraiione tra la macchina e il Computer
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Media Technologies è un gruppo in-

terdisciplinare dove nuove forme di tec-

nologia informatica, fino ad oggi con

ricerca ed insegnamento in discipline

isolate, trovano applicazioni innovative

in una vasta gamma di attività umane.
Gli obiettivi di questo multiforme grup-

po sono esemplificati dagli stessi pro-

getti: Open Architecture Television, Di-

gital Video Network, Structurai Models
of Motion Pictures, Perfectly Scalable

Video, Variables in thè Viewing Expe-

rience. Color Semantics, «Paper-Like»

Interfaces, Wide-Angle Synthetic Holo-

grams, Edge-Lit Holograms, Hologra-

phic Color Control, Holographic Video,

Memory-Based Representation, Under-
standing News, Range Sensing Ca-
meras.

Le ricerche sulle Interfacce Umane
nel Media Lab coprono tutte le significa-

tive modalità deH'interazione uomo-
computer, compresa la ricerca nell’in-

put/output combinato di parlato, gestua-

lità e movimento degli occhi. Compren-
de l'esplorazione di tecniche per sup-
portare la cattura di espressioni integra-

te quali la parola, il gesto e lo sguardo
nell'utente umano: indirizza altresì lo

sviluppo di capacità di elaborazione da

parte della macchina per interpretare

tali espressioni umane ed ordinarle per

ottenere una reazione collegata da parte

della macchina, di solito eventi grafici e

sonori, compreso il parlato sintetico. I

progetti comprendono: Multi-Modal Na-

turai Dialog, Knowledge Based Anima-
tion. Data Giove, Tactile Simulation,

Computerà and Telephony, Desktop
Audio, Voice Interfaces to Hand-Held

Computerà, Voice Hypermedia, Voice

Windows, Telephone-Based Voice Ser-

vices. User Modeling, Autonomous
Agents, Interface Agents.

Le Applicazioni della Tecnologia dei

Media sono tanto varie quanto le tecno-

logie che vengono messe insieme per

realizzarle. Il semplice elenco dei proget-

ti illustra al meglio questa varietà: Socie-

ty ol Minò, Animai Construction Kits,

Storyteller Systems, Multi-Media Test-

bed, Computationaliy Expressive Toois,

Graphical Intelligence, Large Scale, High

Resolution Display, Input/Output Consi-

derations, Elastic Movies, Electronic

Scrapbook, New Toois for Directors,

Context-Based Representation of Video,

Advanced Interactive Mapping Displays,

• niH tdit Gii Inuis lllijeils limi Sti|li-

Hypennstruments, Synthetic Hologra-

phy for CAD, Holograms for Medicai

Imaging, Synthetic Performers, Synthe-

tic Listeners, Synthetic Spaces, Cogniti-

ve Audio Processing, Structured Audio
Transmission, Looking at People, Frac-

tal-Based Bandwidth Image Coding, Ex-

ploratory Design, Constructionism,
Using Computerà to Combat llliteracy,

Children as Cyberneticists, LEGO/Logo,
Science and Whole Learning Project,

Children and Nintendo-like Games, New
Images of Programming, Headiight Mo-
del School.
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Intervista al Prof. Nicholas Negroponte:

Multimedia Interattivo come
Comunicazione Ridondante e Concorrente

di Gerardo Greco

N
eH'ufficto al secondo
piano della costru-

zione dedicata a Je-

rome Wiesner, presidente

negli anni 70 del Massa-
chusetts Institute Techno-
logy di Boston, meglio noto

come M.I.T., MC ha incon-

trato il fondatore, direttore

e, secondo alcuni, visiona-

rio capo del Media Labora-

tory, il professor Nicholas

Negroponte- Architetto ap-

passionato di comunicazio-

ne e di sistemi intelligenti

per il disegno computeriz-

zato noti come URBAN5 e

Architecture Machine. Nel-

lo studio di questi sistemi la

frustrazione derivante dal

non poter comunicare con
la macchina gli aspetti più interessanti

della progettazione, limitando l’utilizzo

di un sistema computerizzato a quelli

più noiosi e ripetitivi, spinse l'allora

ricercatore del M.I.T. Nicholas Negro-

ponte ed altri collaboratori ad approfon-

dire il problema di come rendere indi-

rizzabile ad un computer questo speci-

fico contenuto. In sostanza mancava
un'interfaccia adatta e, nelle ricerche

che seguirono sugli specifici canali di

comunicazione, ci si rese conto che la

soluzione del problema dell'efficacia

della comunicazione uomo-macchina
risultava particolarmente interessante

alle società di telecomunicazione, tele-

visive e di elettronica di consumo che
trovarono opportuno finanziare queste
ricerche. Era nato il Media Lab.

MC. Quale è la sua defirìiziorìB di

Multimedia Interattivo?

Negroponte. La mìa definizione di

MM è un po' diversa da quelle più

comuni. Non si tratta tanto di una
differenza tra definizioni aperte e chiu-

se, ma nella definizione comune di

MM viene sin dall'inizio dato per scon-

tato che i dati fanno riferimento ad un
medium. In questo modo si ha un dato

di tipo video, un dato di tipo audio, un

dato di tipo testo ed altri e la rappre-

sentazione dei dati è intimamente ed in

un certo senso irrevocabilmente colle-

gata a quella dei media. Quindi il pro-

blema della definizione del MM diventa

una sorta di problema coreografico, un
po' come avere tre ballerini che vengo-
no organizzati coreograficamente attra-

verso il tempo; in qualche modo si

cerca di poter fare ciò in anticipo in

maniera tale che l'utente abbia un

oggetto finale con una buona ma defi-

nitiva sincronizzazione: alla fine il tem-
po è l’elemento che organizza.

Il motivo per cui dico ciò è che nella

mia definizione vedo prevalentemente
transcodifica da parte delle macchine e
conservazione deH'informazione senza
riferimento ad un proprio medium sin

daH'inizio. Dobbiamo pensare di più al

MM considerando il sistema sensoria-

le umano: alcune volte i nostri occhi e

le nostre mani possono essere occupa-
ti e cosi il canale disponibile rimane
quello delle orecchie. Per lo stesso tipo

di dato diremo: «Per favore dammi
l'informazione in forma audio perché

sto guidando la macchina» o «sto lavo-

rando con un oscilloscopio». In altri

momenti potrò essere al telefono con
qualcuno e desiderare la stessa infor-

mazione sotto forma di testo sullo

schermo. Quindi considero più interes-

sante la definizione di multimedia co-

me la capacità di muoversi attraverso i

media, in altre parole. Alla fine, e ci

vorranno vent'anni, dirò al

mio computer «Non capi-

sco questa cosa, fammi un
filmato di 5 minuti» e dopo
un minuto il filmato è pron-

to. Daccordo, non si tratta

ancora di realtà, e per anco-
ra molti anni. Ma qualcosa
possibile oggi è incaricare il

computer di leggermi un
articolo di giornale che non
ho modo di leggere perso-

nalmente mentre guido
l'automobile. Il computer
potrà transcodificarlo, an-

che se ci sono molti proble-

mi in questa operazione
perché deve trattarsi di una
buona pronuncia, ben arti-

colata: non devo ascoltare

una macchina che parla in

un modo strano. È importante che la

gente cominci a pensare in questi

termini perché altrimenti non faremo
altro che scavare buchi e riempirli con
video e audio; molte persone pensano
che se hanno uno schermo di compu-
ter con un po' di video hanno il MM;
ma non si tratta di MM perché rimarrà

uno schermo di computer con un po' di

video.

MC. Le prime automobili assomiglia-

vano a carrozze a tutti gli effetti, anche
se avevano un motore; abbiamo dovu-

to aspettare molti anni prima di avere

una forma tipica nell'automobile. Allo

stesso modo le prime applicazioni MM
sono state solo repliche dì applicazioni

esistenti, con un po' di video ed audio

in più. Possiamo considerarci abba-

stanza vicini ad una seconda generazio-

ne delle applicazioni MM tanto da po-

terne individuare forme e caratteristi-

che propria?

Negroponte. Si tratta di una doman-
da molto sofisticata che di solito non ci

si pone. Non sono certo di poter predi-

re una risposta ma posso almeno indi-

care da dove arriverà questa risposta.

La maggior parte della gente adesso
guarda alla superficie dello schermo
come il luogo dove tutte queste cose si

incontrano. I loro modelli sono quindi in

qualche modo o un documento che
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viene alla luce con video ed immagini o
pensano ad un filmato arricchito da

documentazione testuale in una fine-

stra; in altre parole ci sono numerose
metafore, ma sono tutte centrate sullo

schermo, sia che si guardi allo scher-

mo da un punto di vista cinematico o di

documentazione grafica, lo penso che
il modello reale del MM sarà la comuni-

cazione «faccia a faccia». Quando parlo

faccia a faccia con qualcuno, anche se

in questo momento sto usando preva-

lentemente il parlato, potrei alzarmi ed

usare la lavagna, posso indicare con la

mano alcune cose. In altre parole la

nostra comunicazione è ridondante e

concorrente e proprio questa ridondan-

za impone che la comunicazione sia

multimediale. Uno dei miei esempi
preferiti riguarda il fatto che io non
parlo l'italiano, in particolare, ma se

andiamo a cena e lei mi chiede se

voglio dell’altro vino o un particolare

tipo di pasta, io capisco perfettamente

tutto quello che lei mi dice; però se tei

parla in italiano con i suoi amici di

politica italiana io non riesco a capire

più niente. Per molti ciò è ovvio perché
le discussioni di politica sono motto
complesse e sofisticate mentre la con-

versazione sul cibo e sui vini è un gioco

da ragazzi. Ma questa secondo me non
è la differenza perché quando lei mi

chiede se voglio ancora del vino, proba-

bilmente la sua mano è in direzione

della bottiglia, i suoi occhi fissano il mio
bicchiere vuoto e lei sta pronunciando
la parola «vino». Dal mio punto di vista

sto quindi ricevendo una enorme quan-

tità di segnali ridondanti e posso ricava-

re il messaggio da molti elementi.

Quello è il MM, segnali ridondanti e

concorrenti. Dove rimaniamo fallimen-

tari nel MM è nel canale di input

perché ci siamo concentrati solo sul

canale di output, sul problema del

display; abbiamo quindi numerosi pro-

duttori di splendidi display ma per inte-

ragire il massimo che possiamo fare è

usare il mouse. Dobbiamo quindi af-

frontare la seconda metà del problema
del MM.

Afe. Quali ostacoli prevede per la

diffusione del MM Interattivo nei mer-
cati professionali e consumer?
Negroponte. L’elaborazione multi-

mediale. la televisione interattiva e la

televisione comune diventeranno tutte

la stessa cosa, stanno andando tutte

nella stessa direzione. In Europa esiste

un grosso ostacolo costituito dal fatto

che il sistema televisivo europeo è
costituito daTHD-MAC analogico e dal

D2-MAC: questi sistemi pongono l'Eu-

ropa in una posizione molto debole
perché il sistema adottato dovrebbe
esser completamente digitale, integra-

to con gli altri sistemi e magari uno

stesso sistema ovunque. Questo per

quanto riguarda le cattive notizie. Le
buone notizie per l'Italia in particolare

sono che il chairman tìelTMPEG è

italiano, l'ing. Leonardo Chiariglione.

MPEG-1 non è un progetto di buona
qualità ma MPEG-2 sarà molto proba-

bilmente una soluzione molto potente

e potrebbe diventare il futuro della

televisione, lo sono pronto a scommet-
tere che se l'MPEG-2 risponderà alle

aspettative, esso diventerà lo standard

mondiale per la televisione; curioso

per questa soluzione che è stata pro-

gettata per prodotti MM.
Afe. Esiste oggi un concetto di sin-

tassi specifica del MM Interattivo cosi

come esiste per il telefilm, per la

commedia e per il cinema?
Negroponte. Non ho pensato abba-

stanza ad una sintassi del MM. Certo

esiste una sintassi anche per il vi-

deogame. Sfortunatamente quando si

progetta un programma per computer
esistono le stesse regole sintattiche e
quindi la sintassi del MM si posiziona

tra quella della programmazione e quel-

la della musica, per esempio. Sicura-

mente non esisterà una singola sintas-

si del MM, ma diverse legate alle

differenti applicazioni.

Afe. Quali specifici problemi legali

pone il MM Interattivo?

Negroponte. Si tratta di una proble-

matica che trovo affascinante, e non
solo perché lei è un avvocato, ma
perché tutti si sono concentrati sul

problema sbagliato, quello della pro-

prietà intellettuale. Molti di quelli che
hanno lavorato net MM hanno espres-

so il problema con esempi specifici

quali l'utilizzo di alcuni fotogrammi di

un film ed i conseguente equo paga-

mento dei diritti relativi; potenzialmen-

te ci sono migliaia e migliaia di foto-

grammi che sono stati presi da un film.

Altri problemi riguardano la duplicazio-

ne e la distribuzione, tutti problemi reali

ma non per questo problemi interes-

santi, Il problema veramente interes-

sante viene alla luce meglio con un
esempio: potrei descrivere la TV, la

radio, le riviste, i giornali ed i libri come
appaaenenti al business del «bit radia-

tion», dove si diffondono bit. In MC,
per esempio, posso affermare che tutti

i testi sono preparati su computer;

probabilmente anche rimpaginazione

viene fatta con un computer. Se voglia-

mo l'intera rivista può essere memoriz-

zata sotto forma di bit. Ciò che succe-

de è che questi bit vengono presi e

transcodificati su carta da stampa rile-

gata ed inviata in migliaia di copie;

quindi la Technimedia non diffonde bit

ma 80.000 copie su carta di un numero
di MC. Nel futuro sarete anche nel

business della diffusione dei bit (lo

siamo già oggi in qualche modo con
MC-link, ndr) e la transcodifica che oggi

ha luogo nella fabbrica che stampa le

riviste domani avrà luogo a casa mia. A
questo punto il problema del copyright

diventa interessante perché ciò che
succederà è che quando questi bit

verranno trasmessi in futuro, questi

non verranno in una forma prestabilita,

e qui mi ricollego alla mia prima rispo-

sta. In altre parole la mia macchina
innanzitutto selezionerà i bit ai quali

sono interessato, perché saranno in

molti a diffondere bit. A questo punto
alcuni di questi verranno transcodificati

in video, alcuni in immagini, alcuni in

testo e cosi via; in questo modo l'infor-

mazione trasmessa non avrà una spe-

cifica forma di espressione da proteg-

gere secondo le regole generali del

diritto d'autore. Vengono spediti bit

che in teoria non hanno forma e che
dall'altro lato vengono transcodificati in

una forma non necessariamente pre-

vedibile e per questo motivo prevedo
difficoltà per l'applicazione delle attuali

norme.

MC. Il Media Lab oggi e nel prossi-

mo futuro.

Negroponte. Il M.I.T. è strutturato

in maniera particolare. Esistono diparti-

menti accademici e laboratori e ha una
struttura che mi piace definire «chie-

sa» e «stato». Il lato accademico è la

chiesa ed i laboratori sono lo stato: i

laboratori del M.I.T. rappresentano
l'80% del denaro che arriva dalle istitu-

zioni. Il Media Lab è sia un dipartimen-

to accademico che un laboratorio,

esempio unico nella nostra università:

noi crediamo che è importante per il

MM utilizzare cineasti, fotografi, infor-

matici, giornalisti, musicisti insieme e

per questo nel laboratorio abbiamo a

tutt'oggi 300 persone sul libro paga e
solo metà di questi sono informatici

mentre i rimanenti provengono da tut-

te queste altre discipline. Quindi più di

ogni altra istituzione al mondo noi sia-

mo un'istituzione multimediale.

Ciò che abbiamo fatto fino ad oggi,

che è manifesto oggi nel settore, è una
sorta di «son et lumière» dell'informati-

ca, una attività di ricerca con una parti-

colare attenzione alTaspetto sensoriale

dell'informatica. Ciò che faremo nei

prossimi 5-10 anni è comprendere il

contenuto, partendo dall'idea che i se-

gnali non possono essere elaborati se il

sistema non è capace di riconoscerne il

contenuto. Questa sarà l'attività princi-

pale del Media Lab ed il fatto che
Marvin Minski è qui insieme ai quattro

più recenti arrivi nel MM che provengo-
no da lavori nell'ambito delTintelligenza

artificiale e del funzionamento del cer-

vello.

KS

MCmicrocomputern, 117 • aprile 1992



TUTTI I "CLASSICI" AMERICANI Al MIGLIORI PREZZI
NEI NOSTRI PREZZI L'IVA 19% È COMPRESA - SPESE DI SPEDIZIONE E DI CONTRASSEGNO A NOSTRO CARICO

Drttlx CadUltri 4.0
Q«n*rlc Cid S.O
0*n«rle 3D Drifllng

CO ROM

COHUNICA2)ONI
Blast ProfMdlonal
C«rMn Con Piu* S.O

Coninl Point Conunut*
CloM Up4.0

Cre**um MarK*
CroaaUlK XVI rWworti S P

III 2.0 * PrMMI

317.000 P*f»p*ctlv« Ju

Show PtrlMrn

GIOCHI
964 000 FllgM Simulator 08.00

428.000 Pllghl Simulator ScanaiySUilar SM 66.00

^000 INFORMATION MANAGEMENT

naflaeueo 4 Piu* 4.1

R*mol«2
Smart*rm 320U
SmartarmSao

DATABASE
Clarion Prol***lonal Davalopar

OaSI’É*** Oavalop*' EdWon
OaUParlacl
0*l4P*rt*cl Runllm* 5 P*ck

Ma** III Piu*

Ma** IV Davalopar'a Editlon

FoiPro 2.o'l-l>**r

FoiPro 2.0 OlMiibuUon Kit

FuiPro 2.0 Lan

P*r*on*in:Bt**

n:8a**3.1
n • R RMatlenai Raport Wrltar 4.0 335.000

492.000

DESKTOP PUBUSHING

09 PuOilaiMr Pro(***Jon*i

RacimTia OCR FullLanguag* t.

Th« npiat |PCwPS2j
UllraScrlpl Piu*
Vanlur* PuOllaUar OOS/OEH 1.

FORMS A FLOWCHART1NQ
Fiovtnarting ili

FomKS OoM
FormTirfi* Compiala
inloraMKra Eaaynoar
OrgPiw* An*ne*d
P*r:Fonn DaMgnar 8 Pillar

BUSINESS GRAPHICS
Appiau** Il

Autooaaa Animalor

Orawparlact

Orapnie* ima piu*

loliywoop
lot SUOI Orai

PC Paimoruan IV

sw,
il^s^c

instanl Bacali

Mazlmitar

wnownat wsan

INTEGRATI

^*u*v!ork»^

PFS FIrM Chèle*

Stalgraphle* 5.0

Systat 6.0 8 SyagrapA C<

Lolua^-MVi

UNQUAGGIIPROGRAMMAZIONE

Borland C** 8 Appi, Framawork*

BTrIav* S.1

393.000
3B7.000
977.000

1.026.000

MS Hacro As**rr»l*r

M9 QuIcK C * OuicK Aaaamblar
Objact Prolaaslonal
Objacl Vlalon
PC Ejipart Prolaaalonal

Turbo PaacaiS.O

AMBIENTI OPERATIVI

326 000 MS-DOS 5.

PROJECT MANAGEMENT
CA-Sup*rpro)*cl li
Harvard Profact Hanagar U
Sellor^rMactSchadularV i

TlmMIn* i.O

STATISTICA & SCIENZE

98S.OOO

631000

a conti fatti !...

Faxittor Wlndow*

.000 Cantral Point Backup

.000 Ch*cK-lt

jaTypaAlIgn 160.000
AOobaTyp* Manager 182.000
Adoba Type Manager Piu* Pack 276.000

AMu* P«r*u**lon
AMI Prof***lon*l 2.0
AMI Protaaalonal NoO*
Art* a Lattor* Orapnic* Editor 3.

Snatraam Facaint Pack
CA-Comp*l*l

Goral Drawa.0

a* Oav. Driver Dovei, Ut 1

MS word ror Wlndow* I

Norton DaenopTor Wlndow* i

Omnlpag* Piofs**lon*l 1 .:

Omnia 5 lor Wlndow* li
On TarijM l

XTroaProOoM 212.000

APPLICAZIONI pef WINDOWS
ABCFlowchailar 408.000

2ylnd*xlorW

WORD PROCESSING
DMplaywrlt* $ Var. 2.1

Lattarparfact

Lotu* Manuaerlpt 2.1

MS Word
MvIUmal* 4.0
Nola Ban*
Oniea Wrllar BJ
PFSProl Writ*
Q8AWrtt*1.0l
Wordparlacl 5.1

Wordatar 6.0
Wordalar 2000 3.6
XyWrIU MI Piu*
^Indn 3,t

325.000
146.000

68&000

59S000

1.469!oOO
606.000

ssaiooo

823.000

Tulli i prszzi s'intendono iVA Incluaa, frinco deatJnaUrio Cposla assicurala o corriere a ns. carico e scena). Pagamento contraaaagno aenza spasa aggiuntive.
Sconto per pagamento anticipalo (conto correnia postale o assegno circolare). Aziende, enti, università, eoe., per particolari condizioni di pagamento o acquisii

quanirtaiivi, consultarci. Tutti I programmi sono In lingue Inglese. originaJi, sibilati, coperti da garanzia originale del produltore. e neiruHima versione disponibile

negli Stali UnAì. Per I tAoli non elencali nell'oflena (più di 7000 tAoli DOS. OS/2 e UNIX), consultarci. Tutti i tAoll elencali sono marchi registrali dai legittimi proprielah.

Multiware" Via Sanvìto Silvestro 60-211 00 Varese - Telefono 0332/820365 - Fax 0332/821 204



VIRTUAL REALITY

Stato deirarte e prospettive

resto e foia di Gaetano Dì Stasio

La ricerca in Inghilterra, negli USA ed in Italia nel campo della VR sta attualmente attraversando una
tappa fondamentale: la verifica delle aspettative. Infatti proprio in questi mesi si vedono i primi risultati

di progetti ambiziosi che qualche anno fa potevano annoverarsi solo fra gli argomenti prediletti delle

fantasie prolifiche di scrittori di fantascienza. Questi, nel tentativo di spingersi oltre la comune
immaginazione attraverso bizzarre apparizioni, hanno tentato di descrivere la realtà del mondo in un

futuro remoto: nei loro libri del 249 1 si parla già col passato.

Ma il

D
I realtà virtuale se ne parla con
lucidità impressionante già nel

lontanissimo 1965 ad opera di

un ricercatore americano: Ivan Suther-

land. Nel suo «The Ultimate Displayn

(Proceedings of IFIP Congress 65). ope-

ra prima nel campo, Sutherland afferma

la possibilità reale, che già allora si

prospetta sull'orizzonte delle nuove ge-

nerazioni di ricercatori, di creare a calco-

latore un mondo simulato interattivo nel

quale la comunicazione con l’elaborato-

re non fosse solo di tipo simbolico:

nell'introduzione al suo lavoro leggia-

mo; «The ultimate display wouid, of

course, be a room within which thè

computer can control thè existence of

matter. A chair displayed in such a

room wouid be good enough to sit in.

Handcuffs displayed in such a room

di ieri è oggi realtà con 500 anni

wouid be confining, and a bullet di-

splayed in such room wouid be fatai».

Nel mondo informatico il
'65 rappre-

senta la preistoria; periodi cosi lunghi

non si contano in anni ma in ere; nono-

stante ciò. la descrizione fornita da Su-

therland non tarderà a tramutarsi nella

realtà della Media Room sviluppata nei

laboratori del MIT a Boston.

Per capire la distanza nel tempo basta

rammentare che il 1965 è anche l'anno

di installazione del primo calcolatore di

processo all’ltalsider di Bagnoli (oggi

come sapete lo stabilimento non esiste

più): era un IBM 1800.

I! 1800 era una macchina enorme,
riempiva una stanza di 400 metri quadri,

disponeva di 48K word di memoria cen-
trale in nuclei magnetici di ferrite, che
allora sembravano tantissimi (ed in ef-

’i anticipo

fetti da soli riempivano metà stanza!) ed
era quanto di meglio la tecnologia allora

offrisse.

Non ho mai operato in questi ambien-
ti (nasco nel mondo informatico solo nel

«recente» 1983), ho però un ricordo

che sembra una materializzazione di

un'epoca che è già leggenda: un setto-

re di memoria a nuclei di ferrite, un
oggetto regalatomi e proveniente dal-

l'impietoso saccheggio operato durante

le fasi di smantellamento del 1800 av-

venuta meno di una ventina di anni fa.

Nel '68, a distanza di tre anni, Suther-

land descrive le possibili applicazioni e

costruisce un prototipo ormai conse-
gnato alla storia (presentato in: «A he-

ad-mounted three-dimensional display»,

Proceedings of thè 1968 Fall Joint Com-
puter Conference). Si tratta di un casco
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VIRTUAL REALITV

SU cui sono montati due piccoli monitor

(CRT), collegato ad un braccio meccani-

co per seguire i movimenti dell'operato-

re. La posizione delle mani viene perce-

pita dal sistema in modo analogo.

Il lavoro pionieristico di Sutherland si

è però arrestato di fronte allo stato della

tecnologia che impediva ulteriori pro-

gressi. Cosi, escluse alcune applicazioni

comunque recenti in campo militare e

nei simulatori di volo, le ricerche hanno
segnato il passo fino ai primi anni '80.

Infatti in questi ultimi anni hanno gioca-

to un ruolo fondamentale l'ingresso dei

visori ad LCD, la crescita esponenziale

della potenza e la concomitante caduta

dei prezzi ed infine lo sviluppo di ricer-

che nel campo dei magnetic tracking

Systems che finalmente permettono di

abbandonare definitivamente i sistemi

meccanici per la percezione del movi-

mento dell'operatore.

Però nonostante questi sviluppi e lo

stato tecnologico attuale, i problemi

fondamentali annoverati da Sutherland,

con estrema lungimiranza, sono solo in

parte risolti:

1. generazione delle immagini stereo in

tempo reale troppo vicina al simil car-

toon: si attende l'ingresso nel mondo
virtuale del rendering, del ray tracing,

del texture mapping;

2. tracciamento in tempo reale del mo-
vimento della testa, delle mani e del

corpo descritto con mediocre accuratez-

za, nell'ordine dei gradi: nelle applicazio-

ni scientifiche sono in generale neces-
sarie precisioni che vanno oltre la frazio-

ne di grado;

3. risoluzione delle immagini ancora
troppo bassa (difficilmente si va oltre i

360x240 0 416x277);

4. ritorno delle sensazioni dinamiche

(forze) ancora allo stato primitivo.

È nprotìoìls in figura

la pianta ctei Museo
Virtuale

Studi alIVNC-CH

Il professor Henry Fuchs, dell'Univer-

sità della Carolina del Nord a Chapel
Hill, è uno dei maggiori studiosi al mon-
do di VR: si occupa dell'argomento da
oltre vent'anni,

I progetti pilota che egli sta sviluppan-

do airUNC con i suoi collaboratori af-

frontano da diversi punti di vista i quat-

tro problemi prima elencati.

Ad esempio stanno ultimando la spe-

rimentazione di una piattaforma hard-

ware (la numero cinque della numera-
zione consecutiva: Pixel Planes 5) basa-

ta sull'Intel i860 (ne utilizza ben 40
come processori grafici e 25 CPU dedi-

cate al rendering) che, sfruttando i van-

taggi del parallelismo massiccio, sprigio-

na una potenza, sulla carta, di due ordini

di grandezza maggiore degli attuali si-

stemi di VR in commercio, arrivando ad
una risoluzione di 1280x1024 pixel. In

questo modo si sono risolti in maniera
organica i problemi 1 e 3 introducendo-

ne però un quinto: il prezzo, per l’alto

costo degli uomini e dei mezzi investiti.

AirUNC ricerche mirate alla soluzione

del quarto problema (force feedback),

vanno avanti dal 1968 quando si partì

col progetto GRIP nel campo dell'Inge-

gneria molecolare. I risultati sono stati

notevoli ed hanno portato recentemen-

te al progetto ARM (Argonne Remote

Manipulator) ed a quello denominato
CompuTrainer, in cui un host computer
controlla gli sforzi a cui è soggetto un
utente mentre pilota una mountain bike

simulata o mentre fa una passeggiata

fra i boschi di un mondo fantastico, in

un percorso obbligato da due corrimano
virtuali ai lati; in quest'ultimo caso gli

effetti di salita vengono riprodotti con
un rullo a sforzo variabile. Queste sono
comunque applicazioni un po' stagiona-

te: ne abbiamo parlato già sul nur ero

107 di MC,
Più recentemente (in questi ultimi

due anni) si sta lavorando ad un proget-

to di ricerca in campo medico molto
ambizioso, denominato «Radiation Tre-

atment Planning». In tale progetto si sta

studiando la possibilità concreta di appli-

care le tecniche di computer grafica, la

VR, in area oncologica ed in particolare

in radioterapia. Rimandiamo però l'ap-

puntamento con questo tema di un paio

di mesi, e cioè quando tratteremo ap-

profonditamente ed organicamente le

nascenti connessioni fra VR e medicina-

chirurgia in funzione anche degli ultimi

risultati che saranno resi noti a breve.

Oltre a queste ricerche in campo
scientifico all'UNC sono emerse alcune

applicazioni di carattere ludico-forma-

tivo.

«Solar System» è ad esempio un am-
biente in cui è possibile visitare i pianeti

e le lune del nostro sistema solare,

rimanendovi in orbita ed avvicinandosi

fino a poche centinaia di chilometri di

altezza. Un universo animato ed interat-

tivo estremamente affascinante e tra-

volgente: puntare un dito verso un pia-

neta vuol dire volare verso di esso più

veloci della luce.

«Virtual dog» è invece un sistema
utilizzato per studi di speech recogni-

tion: qui un cane virtuale risponde ai

comandi dell'utente-padrone.

«Virtual piano» usa invece il Data
Giove della VPL per permettere all'uten-

te di suonare una tastiera simulata.

In «Virtual golf» l'utente è armato di

una mazza (seguito dal sistema nel

mondo simulato) con cui può giocare a

golf fra collinette, alberi e laghetti artifi-

ciali.
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Notizie puntuali sulla R&C ELGRA

Durante j mesi di febbraio e marzo ci sono pervenute in redazfone numerose
telefonate ed alcune lettere nelle quali si richiedeva l'indirizzo della società milanese

che commercializza I prodotti della W Industries; la R&C ELGRA per l'appunto.

Nonostante si sia provveduto a pubblicare il riferimento sia sul numero 1 14 (gennaio)

di MC che sul numero 116 abbiamo pensato di evidenztarvelo nuovamente perché tutti

gii eventuali interessati ne possano prendere nota.

Il riferimento completo ed aggiornato é;

R&C ELGRA
Via S. Martino. 13 - 20030 Palazzolo Milanese IMI),

Telefoni: 02/99041332 - 02/99043009 - 0337/330407 - 0337/333793.

Museo Virtuale

L'idea di un museo virtuale ha affolla-

to di sicuro la mente di molti operatori

del vasto mondo del multimediale, ma
le difficoltà da superare sono grandi e

non pochi hanno fallito miseramente. Il

limite principale non è insito nella tecno-

logia 0 nei costi di realizzazione ma è

semplicemente nell'idea di creare un

ambiente virtuale che emuli rozzamente

il reale. Il risultato è stato e sarebbe di

poco conto, privo di un concreto fattore

innovativo, arido: sarebbe solo un modo
artificioso di proporre una cosa già esi-

stente, qualcosa che una volta visto e

sperimentato iascerebbe intorno a sé il

vuoto.

È allora necessario evitare squallide

imitazioni, metafore del reale o rappre-

sentazioni circensi, ma costruire qualco-

sa di diverso, qualcosa che proponga le

stesse cose che siamo abituati a perce-

pire in un museo, ma aggiungendo al-

l'atmosfera, al luogo, agli oggetti, quelle

capacità che solo la realtà viauaie può
dare, qualcosa di fantasioso ed innovati-

vo. Ci si deve trovare in un mondo in cui

interattività, ipertesto, suono, immagini,

animazioni, grafica tridimensionale, co-

involgano ed avvolgano pienamente lo

spettatore non come in un circo di

immagini, suoni e colori ma attraverso

una interattività vera, percepita dall'u-

tente e di CUI l'utente è pienamente
conscio.

Chi ha detto «la storia si ripete»? Chi

ha detto che l'uomo deve guardare al

passato per inventarsi il futuro?

È incredibile come già nel rinascimen-

to a qualcuno sia venuta una idea tanto

simile a quella proposta dalla Art+Com
e dalla Apple Computer ad Imagina '92:

il seme del museo virtuale è stato pian-

tato nel quindicesimo secolo! I

Infatti in Germania, in questo periodo

storico cosi fecondo di avvenimenti, si

pensò di usare dipinti come sistemi per

riprodurre versioni in miniatura di un

largo numero di oggetti, I visitatori del

museo potevano allora analizzare gli og-

getti raffigurati nel dipinto 0 semplice-

mente averne informazioni più dettaglia-

te, muovendo una serie di leve che
mettevano in azione elevatori a carru-

cola.

Oggi si è fatto qualcosa di simile

utilizzando il supporto digitale e sfrut-

tando appieno la sua flessibilità.

Il Museo Virtuale proposto dalla Art-

-t-Com è un ambiente interattivo costi-

tuito da un atrio e quattro stanze ognu-
na di esse dedicate ad un argomento
ben preciso; medicina, botanica, astro-

nomia, ambiente (fig. 11.

Qui è possibile camminare di stanza

in stanza, selezionare e visionare gli

oggetti ivi contenuti arrivando fino ai più

piccoli dettagli, utilizzando fra l’altro se-

quenze animate ed effetti speciali im-

proponibili in una implementazione rea-

le. Ciò è stato realizzato mediante l’ac-

quisizione digitale di tessuti, dipinti,

stoffe in modo da riprodurre un ambien-
te quanto più vicino alle aspettative del

visitatore.

Le tecniche di animazione interattiva

proprie della realtà virtuale necessitano

comunque di potenze eiaborative enor-

mi. soprattutto se si vuole uscire dal

simil-cartoon per avventurarsi in am-
bienti che facciano propri i risultati e gli

effetti di tecniche sofisticate quali ren-

dering e texture mapping.
Tale problema si pone soprattutto

nelle riproduzioni degli oggetti del mu-
seo, che devono possedere una verosi-

miglianza molto elevata. Si è pensato
allora di percorrere due strade: quella

delle sequenze in evoluzione dinamica,

quando non si richiedono grosse rese;

quella delle immagini «quasi» statiche

per gli oggetti del museo, utilizzando le

tecniche di resa più opportune.

Nelle stanze sono proposte diverse

esperienze interattive in funzione degli

argomenti trattati, quali ad esempio: la

formazione di una galassia a spirale, la

crescita di una rosa, i diversi passi nella

crescita di un feto nel grembo materno,

la costrizione del flusso sanguigno attra-

verso una arteria. Nel settore medico si

presentano inoltre alcune applicazioni di

angiografia e risonanza magnetica.

Esposizione virtuale

Esposizione virtuale? Si, una esposi-

zione di cucine virtuali.

Cosa non farebbero i giapponesi pur

di emergere dalla massa, pur di propor-

re qualcosa di innovativo che metta in
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risalto i prodotti di casa nei confronti

della concorrenza straniera? Farebbero

di tutto, ecco la risposta.

Cosi Junji Nomura, del Gruppo di

Ricerca sull'Intelligenza Artificiale di

Matsushita Electric Works, ha introdot-

to la nozione di «sistema d'aiuto alla

decisione in spazio virtuale», utilizzando

come esempio concreto un’esposizione

virtuale di cucine componibili.

L'idea in sé non è male. Si tratta di un

catalogo con piu di 30,000 referenze

memorizzato su supporto ottico. Cioè

30 mila diverse voci tutte integrabili e

sostituibili reciprocamente ed utilizzabili

per arredare una cucina nel modo più

confacente ai gusti ed alle aspettative

del cliente. In tale ambiente è allora

possibile, una volta inserite le dimensio-

ni e le caratteristiche delia stanza, pas-

sare alla scelta dei mobili e alle soluzioni

da adottare. Via via, si possono verifica-

re caratteristiche e livelli di abitabilità,

aprire cassetti e sportelli per controllar-

ne capienza, vagliare e studiare soluzio-

ni alternative nei più svariati e diversi

stili: in questo modo i futuri acquirenti

possono farsi un'idea esatta della tipolo-

gia e della disposizione degli elementi.

Il vantaggio e però reciproco. Infatti

per l'utente c'è una casistica di soluzio-

ni praticamente illimitata e per il vendi-

tore c'è invece la possibilità di accon-

tentare in tutto e per tutto il cliente

stesso eliminando inoltre la necessità di

disporre di vastissimi ambienti di diver-

se migliaia di metri quadri per poter

ospitare un numero sufficiente di solu-

zioni.

Quest’ultimo è evidentemente un
vantaggio sostanziale. Infatti cosi si az-

zererebbero 1 costi di gestione dei locali

(affitto, manutenzione, tasse relative), i

costi dovuti al capitale immobilizzato (le

decine di cucine in mostra), i costi del

Frames da uria animazione per lo sludio della

dinamica dei fluidi aereiformi m un amtaente di

lavoro condizionalo Le immagini sono poco
luminose per il doloroso compromesso fra tempo

di esposizione e la dinamicità delle simulazioni

personale di controllo e consulenza. Ba-

sterebbe infatti un solo locale di poche
centinaia di metri quadri, un sistema di

VR su CUI cotlegare contemporanea-
mente fino a 12 Utenti, un numero
equivalente di designer collegati on-line

ed a disposizione per operare le richie-

ste dei clienti

Conclusioni

Si stanno sviluppando altre ricerche di

un certo interesse come quella sullo

studio dei flussi di aria m una stanza con
condizionamento. Lo scopo è quello di

ottenere le migllon prestazioni del condi-

zionamento stesso, con la maggiore uni-

formità possibile di temperature e ricam-

bio dell'aria in presenza di fumatori in

funzione dell'ambiente di lavoro, della

disposizione di scrivanie e mobili di uffi-

cio. Il problema è stato risolto utilizzando

la fluidodinamica computazionale e l’in-

lerattività propria di una sistema VR.

Nelle foto sono mostrali alcuni frame
di una sperimentazione in atto. Le dia-

positive sono state scattate durante l'e-

voluzione del sistema, di conseguenza
per evitare che la dinamica rendesse
indistinguibili gli elementi fondamentali,

si è ridotto il tempo di esposizione

ottenendo per contro, una scarsa lumi-

nosità dei colori. Purtroppo si devono
utilizzare dolorosi compromessi per ot-

tenere risultati accettabili da simulazioni

non statiche. Un esempio del problema
evidenziato lo avete potuto vedere an-

che nell'articolo presentato sul numero
115 di febbraio.

In futuro parleremo invece delle ricer-

che sviluppate da Robert Stone, del

Centro Nazionale di Ricerca sulla roboti-

ca della Gran Bretagna, in applicazioni di

controllo telerobotico per piattaforme

petrolifere ed il progetto di sviluppo dei

guanti a ritorno di sforzo TELETACT.
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SODDISFATTI!
Il

coniPAa

LT£

Pensiamo che lo sarete, quando

avrete conosciuto i nuovi COMPAQ

LTE Lite/25 e COMPAQ LTE Lite/20,

i notebook che vi danno quanto di meglio

si possa desiderare da

un PC. Una memoria

di massa che può rag-

giungere i 120 Mb.

Fino a 4 ore e mezza di

autonomia, grazie alio speciale software

Power Conservation Utility di Compaq e

ad altre funzioni per il risparmio

getico e la salvaguardia dei dati, tra

cui il sistema Hibernation, che sal-

va automaticamente i dati c le appli-

cazioni sul disco fìsso prima che le bat-

COMPAQ LTE Lue a 25 o 20 MH;
Dimensiam: 2J6x2»)x« mm
Ftw: 2,7 Kg

e siano del tutto scariche. Per le loro no-

vità ergonomiche e le loro prestazioni, i

due nuovi Compaq a processore 386SL rap-

presentano l'ultima evoluzione in fatto di

notebook; grazie alle loro dimensioni e al

loro peso, e alle carat-

teristiche delle loro bat-

terie, ricaricabili in ap-

pena I ora e sostituibili

menitela macchina è

funzione, sono

p
veramente idea-

1 I — li per chi viag-

gia. Ma bastano pochi s

di per trasformarli in desktop, perché

facilmente inseribili in una como-

dissima base di espansione opzionale con

due slot, in uno dei

quali è possibile inse

rirc un disco fisso.

E c'è di più: 6 la

per funzioni speciali

e ben 5 sistemi per

garantirsi la riservatezza dei dati.

Soddisfatti? Ma questo è solo l’inizio; pensa-

te quando potrete usarli.

(2ì^

CHIAMÀTAQ.

IWWPlQyEBDE/

comPAa
Lavorare meglio è il nostro business.
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Computer & Handicap

Informatica, didattica e disabilità:

ricercatori e insegnanti a congresso

di Fabio Celi

Si è svolto a Pisa, anche se
ormai all'inizio dello scorso

novembre. Il secondo
Convegno Nazionale sul tema
Informatica, didattica e

disabilità organizzato dal

C.N.R. Non è possibile riferire

in queste pagine, neppure in

forma molto riassunta, il

contenuto di tutte le relazioni:

sia per ragioni di spazio

li lavori presentati hanno
superato la bella cifra di 100.

senza contare le tavole

rotonde e i poster), sia perché
il convegno era organizzato in

tre sessioni parallele

contemporanee e dunque
neppure io ho potuto

ascoltare tutte le relazioni. In

ogni modo é prevista l'uscita

degli atti completi del

convegno

Il tema della prima sessione era Pro-

getti di ricerca e nuove tecnologie. Qui

la multimedialità ha fatto la parte del

leone. La possibilità di integrare scritte,

immagini, suoni, colori e voce umana in

un sistema interattivo sempre più facile

da usare e probabilmente sempre più

economico apre prospettive straordina-

rie alla didattica, normale e speciale. A
questo proposito, nello stand dell'Oli-

vetti era esposta la nuova stazione mul-
timediale basata su un PCS 386, quindi

su una macchina relativamente a basso
costo, e su un lettore di CD integrato.

Ho avuto così anche l’occasione di ve-

dere le prime applicazioni didattiche

multimediali espressamente progettate

per questo sistema e il linguaggio auto-

re, implementato sotto Windows 3, che
permette di scrivere le applicazioni stes-

se. Secondo le impressioni che ho potu-

to raccogliere da insegnanti li presenti,

che avevano avuto la fortuna di provare

una versione sperimentale di questo
sistema autore, si tratta di un software

molto potente per la creazione di lezioni

multimediali interattive e piuttosto facile

da padroneggiare. Anche l'ambiente

Mac ha fatto, in più occasioni, bella

mostra della sua vocazione alla multi-

medialità; ma spero di poter riparlare

più diffusamente di questo.

Sempre a proposito delle nuove tec-

nologie per i'handicap sono stati pre-

sentati anche lavori specificamente
pensati per i deficit sensoriali e motori.

Erano molto interessanti, per esempio,
alcuni sistemi per aiutare i non vedenti

nell’alfabetizzazione, o nell’uso di una

stazione di lavoro musicale e di accesso
a reti di dati, é stato inoltre possibile

vedere programmi per favorire la comu-
nicazione e lo sviluppo cognitivo nei

bambini sordi o per la costruzione e

t’uso del linguaggio simbolico BLISS: di

quest’ ultimo, c'è stata una dimostrazio-

ne molto bella nello stand dell'A.I.C.A.

(Associazione Italiana per la Comunica-
zione Alternativa) di Milano, Infine sono
stati passati in rassegna sistemi di tele-

conferenza per disabili fisici e persino il

progetto di un «edificio intelligente»

realizzato attraverso un sistema di con-

trollo ambientale automatizzato.

Nella seconda sessione. Esperienze
didattiche e di integrazione del disabile.

direi che il protagonista è stato il linguag-

gio LOGO, nella forma standard e in

numerose varianti, usato per la costru-

zione di mappe mentali per non vedenti,

per il recupero dei deficit cognitivi e dei

disturbi di apprendimento, per lo svilup-

po di abilità grafiche elementari, ma
anche della percezione estetica nel disa-

bite. Ci sono state inoltre molte relazioni

più generali di esperienze sull’uso del

calcolatore nella scuola dell'obbligo e un
lavoro sul computer come facilitatore

della lettura di immagini in bambini disa-

bili di scuola materna, che si basa sui

principi teorici dell'apprendimento senza
errori del quale ho già avuto occasione di

parlare su questa rubrica.

Un discorso a parte meriterebbe la

relazione sui sistemi informativi di con-
sultazione del software. L'I.T.D. del

C.N.R. di Genova ha presentato la sua
proposta, che non può davvero essere
riassunta nelle poche righe che ho qui a

disposizione, ma che tocca uno dei pro-

blemi più sentiti dagli insegnanti utilizza-

tori 0 potenziali utilizzatori di software

educativo: dove trovare le informazioni

sui programmi? (A questo proposito ve-

di il riquadro in queste pagine).

Il terzo tema del Convegno, Informati-

ca e riabilitazione, ha visto relazioni su
argomenti molto vari. Si andava dal trat-

tamento dei disturbi del linguaggio e
della comunicazione, alla riabilitazione

delle minorazioni visive, uditive e delle

pluriminorazioni, fino all’uso del compu-
ter nel recupero del ritardo mentale
grave e delle disabilità motorie. Sono
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Stati analizzati e discussi gli effetti della

metodologia di Istruzione Assistita da

Computer (nota anche come C.A.I.) sul-

la formazione professionale e l’inseri-

mento lavorativo di handicappati fisici e

mentali. E stato inoltre presentato, sia

in una relazione teorica durante il conve-

gno che in dimostrazioni pratiche pres-

so lo stand della S.O.G.E.S.S. di Milano,

un interessantissimo software per

l’automazione della diagnosi, della rac-

colta dati e della programmazione riedu-

cativa di soggetti handicappati.

Infine, sono state organizzate ben sei

tavole rotonde: sui problemi diagnostici

e riabilitativi dei disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento in età evolutiva, sul-

l’epidemiologia e la valutazione dei biso-

gni dell’handicappato. sui criteri di cata-

logazione del software per i disabili,

sulle nuove tecnologie come aiuto nella

riabilitazione e suH'ausilio informatico

come strumento di integrazione del di-

sabile nel mondo della scuola e del

lavoro.

Ma credo che, al di là del contenuto

delle Singole relazioni, siano tre gli

aspetti più interessanti da sottolineare

in questa sede. Prima di tutto la parteci-

pazione di pubblico che riempiva le tre

grandi sale messe a disposizione dal

Centro Congressi di Pisa stava chiara-

mente a dimostrare l’interesse per i

temi trattati. A questo proposito mi ha

fatto molto piacere essere riconosciuto,

grazie alla targhetta col nome, da alcuni

letton di MCmicrocomputer, un paio di

insegnanti e la responsabile di una coo-

perativa per l’insertmento di handicap-

pati, e toccare con mano questo inte-

resse dalle loro domande, dalle loro

richieste di informazioni, di materiali e di

bibliografia. Il secondo aspetto che mi

sembra degno di nota è che sia tra i

relatori che tra il pubblico non c'erano

solo ricercatori, informatici, teorici della

progettazione hardware e software, ma
anche moltissimi insegnanti, sia di

scuola elementare che media inferiore

e superiore, e molti operatori che a

vano titolo lavorano nel campo del recu-

pero e delia riabilitazione dell’handicap.

Credo che questa integrazione tra i due
mondi delia ricerca e deH'applicazione,

che fino a qualche anno fa sembravano
procedere lungo binari paralleli, sia mol-

to promettente. Da un lato favorirà lo

sviluppo di programmi sempre più ade-

guati alle necessità reali degli utilizzato-

ri. Dall’altro aumenterà il numero di in-

segnanti che SI avvicineranno (con me-
no paura e meno pregiudizi di ieri) al

Indirizzi utili: le biblioteche

del software educativo
Sul numero 114 di MC ho pubblicato un

elenco di indirizzi per chi è interessato

all’uso del computer come aiuto ai disab'li

psichici. Si trattava naturainneme di un elen-

co senza nessuna pretesa di completezza,

buttato giù sulla base delle mie conoscen-
ze, ma che pensavo potesse in parte rispon-

dere all’interesse crescente degli insegnan>

ti e degli educatori su questo tema. Trovare

un software adeguato ai bisogni specifici

dei propri allievi è infatti uno dei problemi

più gravi e piu sentiti da chi voglia usare il

computer nell’educazione.

É per questo motivo che tomo sull’argo-

mento. e colgo l’occasione anche per farmi

perdonare una grave omissione luna delle

tante, probabilmentel) di quell’elenco, l re-

sponsabili della Biblioteca del Software
Educativo deH’Università di Napoli mi han-

no infatti invitato recentemente a tenere

un seminano sull'uso del computer come
tacilitatore dei primi apprendimenti e mi

hanno, spero bonariamente, rimproverato il

fatto di non essersi trovati citati sut numero
di gennaio. Ho visitato la biblioteca, ho
potuto apprezzare l'interfaccia amichevolis-

sima (scritta sotto OS2) attraverso la quale
gli insegnanti possono facilmente interro-

gare il database della biblioteca e trovare il

programma che fa per loro: si tratta di un
servizio utilissimo, tra l’altro probabilmente

uno dei pochi se non l’unico del Sud Italia,

per CUI ben volentieri rimedio alla dimenti-

canza. La Biblioteca del Software Educati-

vo è nata un paio di anni fa dalla collabora-

zione tra riBM e l’Università di Napoli

Federico II. Due volte la settimana, il mar-

tedì e il giovedì, è aperta al pubblico dalle

13.30 alle 17.30. Come dicevo, chiunque lo

desiden può facilmente avere informazioni

su tutto il software didattico disponibile;

per ogni programma vengono fornite tre

schede con informazioni relative alte carai-

tenstiche generali del software, agli utenti

ai quali è destinato e all’hardware necessa-

rio per farlo girare. Quando l’insegnante ha

trovato qualcosa che gli sembra possa fare

al caso suo, chiede di vedere il programma
e gli viene messa a disposizione una mac-
china per provarlo. Se questo risponde alle

sue esigenze gli vengono date le informa-

zioni su come procurarselo attraverso il

canale ufficiale di distribuzione. La sezione

dedicata al software per disabili è forse la

piu fornita dell’intera biblioteca. La B.S.E.

organizza inoltre seminari e gruppi di lavoro

per favorire la riflessione e lo scambio di

espenenze fra i docenti e gli operatori del

settore. Nel ’91, per esempio, sono stati

organizzati seminari sul computer nell’edu-

cazione linguistica, sul mutamento dell’in-

segnamento della matematica e l’uso di

risorse tecnologiche, su alcuni approcci

nell’uso dell'elaboratore per l'insegnamen-

to della fisica, su ipertesti e didattica e su
applicazioni multimediali per la didattica. Il

responsabile della B.S.E. è il prof. Gustavo
Avitabile dell’Università di Napoli. Per qual-

siasi informazione è possibile rivolgersi alla

dr. Beatrice Porzio o alla dr. Mana Gabriella

Sgueglia. Biblioteca del Software Educati-

vo c/o CISED, Mostra d’Oltremare pad. 17.

80125 Napoli. Il telefono è 081/7253353,
081/7253559 o 081/7253111, il fax 081/
616863.
Un servizio analogo, come accennavo

anche nel testo dell’articolo sul convegno
pisano, è svolto dalla Biblioteca del Softwa-
re Didattico dell’Istituto Tecnologie Didatti-

che del C.N.R di Genova. La B.S.D com-
pariva già nell’elenco che ho pubblicato m
gennaio, ma credo che valga la cena di

riportare brevemente alcune notizie per chi

fosse interessato alla sua consultazione. La
biblioteca di Genova è aperta al pubblico,

tutu I giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30

alle 17’ tutto il software didattico disponibi-

le può essere visionato con l’assistenza di

personale specializzato. L’I.T.D, ha piu anni

di esperienza sulle spalle rispetto alla bi-

blioteca di Napoli e pubblica anche un
bolletiino elettronico sulle tecnologie didat-

tiche. Si tratta di un servizio sperimentale

'Che ha lo scopo di offrire un punto di

riferimento e di scambio di informazioni

attraverso un sistema telematica é possi-

bile mettersi m comunicazione semplice-

mente con un personal connesso via mo-
dem alla linea telefonica. La banca dati

della B.S.E. può essere consultata anche
attraverso Videotel o in collegamento con
l’Istituto CNUCE del C.N.R. di Pisa. Questa
modalità di accesso è stata illustrata duran-

te il convegno pisano, cosi la sera stessa

mi è venuta la curiosità di fare una prova.

Mi sono collegato ed ho fatto due interro-

gazioni. Prima ho chiesto notizie su tutto il

software disponibile riguardante la lettura

In pochi minuti ho ricevuto oltre 100 pagi-

ne, riguardanti 77 software sull'argomento.

Per ogni programma una scheda mi infor-

mava sul titolo, la versione, l’editore, il

prezzo. I requisiti di sistema, i destinatari, la

lingua, la strategia didattica utilizzata e mol-
te altre cose; seguiva un riassunto degli

obiettivi del software e spesso un com-
mento valutativo Poi ho chiesto tutto quel-

lo che c'era sull'handicap mentale e ho
ricevuto 29 schede informative relative a

programmi che spaziavano daH’abilltà di

discriminazione visiva di figure e oggetti al

concetto di numero fino alla lettura dell’o-

rologio. tanto per citarne alcuni.

Anche la Biblioteca del Software Didatti-

co di Genova organizza ogni anno seminari

sulla didattica della matematica, delle lin-

gue, della geografia, sugli strumenti multi-

mediali. sugli ipertesti e naturalmente sul-

l’uso del computer per i disabili. Riporto

nuovamente il suo indirizzo che è via Opera
Pia 11, 16145 Genova. Tel. 010/302574,
fax 010/310466
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Didamatica '92

Osi momento che sismo in tema òi convegni vorrei segnalare che l'A.I.C.A (Associazione

Italiana per l'Informatica e il Calcolo Auiomaiico) organizza anche quest'anno il congresso DitJama-

lica- Informatica per la didanica. Si svolgeràa Campobasso, il 22, 23e24 aprile. Si tratta dell'ottavo

appuntamento di una manifestazione che ha acquistato di anno In anno un peso*crescente come
occasione di incontro e di approfondimento sui temi del software didattico. Non è ancora stato

pubblicato II programma definitivo, ma il convegno sarà organizzato in tre grandi aree.

Nella prima. Lavori di ricerca, saranno presentati lavori originali nel campo del software didattico,

con speciale riferimento alle metodologie e alle tecnologie di sviluppo; ambienti, linguaggi,

sistemi autore, sistemi esperti, etc. In quest'area è prevista una sezione dedicata alla multimedia-

lità.

Nella seconda. Esperienze, verranno analizzati moduli didattici effettivamente utilizzati nella

pratica educativa, nei quali l'uso dell'elaboratore sia integrato all'intemo di un preciso percorso
formativo.

Nella terza area, Sistemi speciaiazati, saranno presentati sistemi hardware e software destinati

a nsolvere problemi particolari di formazione o addestramento come simulatori industriali, simula-

tori di volo, uso integrato di strumenti tecnologici avanzati.

Con l'occasione del convegno è in via di realizzazione anche l’ottavo censimento del software

didattico, che permetterà a tutti gli operatori interessati a questo settore di avere un'informazione
aggiornata del software didattico prodotto in Italia.

Per ulterion informazioni l'indirizzo dell'A l,C.A è Piazzale Rodolfo Morandi, 2 20121 Milano.

Tel. 02/?84970o 02/760l4082: quello delTIRRSAE Molise che cura l'organizzazione di Didamatica
‘92 è Via D'Amato, 98 - 86100 Campobasso.

mondo dell’informatica, cominciando a

trovarvi soluzioni ai loro problemi e aiuto

concreto al loro lavoro. Infine, sembrerà
strano, ma alcuni degli stimoli più vivi e

più interessanti dei due giorni di conve-
gno non li ho trovati nelle aule dove si

svolgevano le relazioni e le tavole roton-

de, ma nei corridoi, tra gli stand espo-

sitivi delle vane società di produzione

di hardware e software. Ho già citato al-

cune di queste. Vorrei ancora ricordare

I sistemi per la riabilitazione dei distur-

bi del linguaggio deli'Ampliphon; lo

SpeechViewer delTIBM per il trattamen-

to logopedico e lo straordinario Screen-
Reader sempre dell’IBM, destinato a

non vedenti, che permette di trasforma-

re in messaggi vocali le informazioni

visualizzate sullo schermo; i programmi
dell'A.S.P.H.I, di Bologna, in particolare

quelli sul riconoscimento di lettere e
suH'awiamento alla lettura in bambini
con disturbi dell’udito o ritardo cogniti-

vo, che meriterebbero ben altra tratta-

zione di queste poche righe. Vedere
gomito a gomito negli stand piccoli pro-

duttori di software e giganti dell’infor-

matica, impegnati neH'obienivo comune
di produrre qualcosa di utile per i disabi-

li. spesso in collaborazione con ricerca-

tori deirUniversità, specialisti delle Uni-

ta Sanitarie Locali e insegnanti, mi ha

dato l’impressione di un segnale molto
importante per il futuro dello sviluppo di

queste applicazioni.

CHS

(g®mg)(i]G@n’s SsoiiQsu
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NOTEBOOK 386>SX/25
2 Mb RAM-1 FDD 3”l/2-HD 60Mb
1 RS232*1 Parallela-1 Videe «st.

VOA (640x480 32 scale srigie)

Alim. -Batterie-Borsa trasporlo

Dx, ao®S®o©@®
PC 386SX/25 Case DeskTop

2 MB RAM-1 FDD 3’‘1/2-HD 40 Mb
2RS232-1 Paraiieia-Tastiera estesa
VGA 256Kb-Moniter VGA mone f.b.

Copertina-DR.Des 5.0 italiane

0=0 HoS<5®o®®®

MONITOR COLORE

VGA 14" 640s4SO
L. 490.00D

VOA 14" OM
1024x748 31/35 KHi

L. 550.000

UVOA 14” 0.28

1024x748 31/40 KHi

n«n Interi. • VESA

L. 700.000

VOA 19" 0.28

1024x748
L. 1.890.000

PC 386/33 Case DeskTop
4 Mb RAM-1 FDD 3"1/2-HD 130 Mb
2 RS232-1 Parallela-Tastiera estesa
VGA 256Kb-MenÌter VGA meno f.b.

Copertina-DR.Des 5.0 Italiane

[Lo 2oas®o®®®
PC 486/33 Case Tower

4 Mb RAM-1 FDD 3"1/2-HD 130 Mb
2 RS232-1 Parallelo-Tastiera estesa
VGA 256Kb-Monitor VGA mene f.b.

Copertina-DR.Des 5.0 Italiano

Qx. So®@©o©®®

Scanner A4 16.8 milioni di coleri
300 dpi - int SCSi - Software x Win.

L. 2.470.000
Handy Scanner 300 dpi 32 grey scale

l. 240.000
Tavoletta grafica Wintime 12”x12''

con puntatore e stile
L. 340.000

dBXl

Doto base comp. dB III

Mfliiuole lleliflflo

L 90.000

Stampanti a partire da
L. 300.000

TEXAS Micrelaser 6 ppm 512 Kb
L. 1.800.000

ROLAND SKETCHMATE Pietter
A4 - 8 penne - magnetico

L. 1.200.000
PC NOTEBOOK a partire da

L. 2.500.000

Prezzi LV.A. compresa franco sede GARANZIA 12 mesi, assistenza.

32 modelli diiponibili, ricbiedeTe configuiazioci e prezzi. Tutto il software. Games ultime novità.
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Come è fatto un programma antivìrus

seconda parte

Nello scorso numero abbiamo
descritto il funzionamento del

tipo più comune di

programma antivirus, quello

che esamina il disco alla

ricerca delle impronte digitali

dei virus. Proseguiamo questa
analisi con uno sguardo alle

caratteristiche dei programmi
«da guardia», che combattono
il rischio-virus tenendo
d'occhio le funzioni

pericolose. Daremo inoltre

uno sguardo ai dispositivi

hardware che svolgono

funzioni antivirus

Una catastrofe annunciata
(e mancata)

Mentre scrivo questo articolo (il 15

marzo) la polvere sembra essersi defini-

tivamente assestata. Mi riferisco al nu-

volone sollevato dal secondo cataclisma

mondiale annunciato, o per essere più

chiaro e comprensibile al virus Miche-

langelo. A un mese di distanza, cioè

quando uscirà la rivista, i lettori non ne

potranno più di sentirne parlare, o forse

se ne saranno già completamente di-

menticati. Mi rifiuto di pensare che uno
solo dei lettori di MCmicrocomputer sia

stato danneggiato da questo puerile e

stupido virus; è la mia vanità che me lo

fa ritenere, perché penso che tutti ov-

viamente mettano in pratica i miei con-

sigli.

Nei giorni immediatamente preceden-

ti il 6 marzo la mia scrivania si è pro-

gressivamente riempita di uno strato di

comunicati di agenzia, provenienti dai

quattro angoli del mondo, contenenti

notizie, allarmi, timori, e soprattutto im-

precisioni. Una soprattutto mi ha fatto

particolarmente imbestialire: quasi tutti

hanno scritto che il solo fatto di essere

collegati a una rete di posta elettronica

possa costituire causa di contagio. Al di

là della falsità tecnica di questa afferma-

zione, c'è la cattiva luce che viene get-

tata SUI sistemi telematici di conferen-

za, che mi infastidisce particolarmente

in quanto oltre a studiare i virus mi

occupo del marketing di MC-lìnk, la rivi-

sta telematica che i lettori di MCmicro-
computer conoscono ormai da anni gra-

zie agii articoli di Corrado Giustozzi, e

che in occasione del Grande Allarme del

6 marzo si è rivelata utilissima diffon-

dendo informazioni corrette e precise

(non mi sto facendo pubblicità gratuita:

la conferenza sui virus è frequentata da
tecnici di prima qualità).

In ogni caso, la stampa d’informazio-

ne e la televisione hanno fatto la massi-

ma confusione possibile; senza curarsi

di informarsi meglio hanno messo insie-

me pezzi di informazione non necessa-
riamente correlati, come nell'esempio

che ho fatto qui sopra: il fatto che il

virus si sia servito come veicolo dei

dischetti che contenevano il programma
«E-Mail» della DaVinci Systems ha fatto

balzare alla conclusione che il virus era

arrivato- «con la posta elettronica»;

non dei tutto errato ma nemmeno rigo-

rosamente esatto.

A volte mi dico che bisogna rasse-

gnarsi a una simile imprecisione nella

stampa non specializzata, ma non rie-

sco a convincermi del tutto; anche per-

ché mi viene fatto di pensare che se
trattano in questo modo un argomento
che conosco bene, chissà quali e quan-

te corbellerie mi vengono periodica-

mente rifilate su argomenti scientifici e

tecnici che non sono in grado di control-

lare a fondo.

Tuttavia un servizio utile la stampa
l'ha fatto: ha attirato l'attenzione del

pubblico su una data pericolosa, e ha

fatto tare qualche backup in più (che

non fa mai male). Molti utenti di PC,

preoccupati per il giorno del destino, si

saranno informati meglio, attrezzati o

rivolti a un esperto; e questo livello di

attenzione al problema senz'altro non
guasta, anche se rischia di restare epi-

sodico. Il risultato è stato tutto somma-
to positivo: ben lungi dal risultare una
catastrofe, il venerdì 6 si è risolto in un
piccolo fastidio; qualcuno avrà perso

qualcosa, ma nel compisse il disastro

non c'è stato. Contentissimi sono stati

soprattutto i produttori di software anti-

virus, che hanno assistito a un incre-

mento strepitoso delle loro vendite nei

giorni precedenti il 6.

Ci sarebbe una considerazione da fa-

re: cioè che l’attenzione del pubblico è

stata attratta anche troppo sul fenome-
no virus. In questo modo si rischia di

dare eccessivo risalto a quello che è
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soltanto uno degli aspetti del più vasto

problema della sicurezza, e sul quale

conto di dilungarmi prossimamente.

Uno strumento di protezione
non sempre efficace

Nello scorso numero abbiamo visto

come funziona un programma di ricerca

di virus. Si tratta del tipo più comune di

programmi antivirus, data la relativa fa-

cilità con cui può essere realizzato e

mantenuto in costante aggiornamento.
Tuttavia questo tipo di programmi sof-

fre di una limitazione inerente: sono in

grado di dare l'allarme esclusivamente

sui virus conosciuti. E purtroppo non è

detto che un virus conosciuto da qual-

cuno sia necessariamente noto a tutti

gli sviluppatori di prodotti antivirus. In

teoria tra i diversi gruppi di ricercatori

c'è la massima cooperazione, e si man-
tengono in stretto contatto servendosi

della posta elettronica; in pratica questo

non è vero, e ne ho avuto personalmen-

te le prove quando ho riscontrato, ulti-

mamente, che un virus segnalato da

quasi un anno dal «Virus Bulletin», la

più autorevole pubblicazione internazio-

nale sull’argomento, viene ignorato da

alcuni tra i più noti programmi di ricerca

di virus. Sembrerebbe di poter conclu-

dere che anche nel mondo degli antivi-

rus valgono le regole della più accanita

competizione commerciale. Che in que-

sto caso si arricchirebbe di un elemento
perverso: se ciascun prodotto fallisce

l’identificazione di qualche virus, l’uten-

te si troverebbe teoricamente costretto

ad acquistarli e usarli sempre tutti. Su
MC-link ci stiamo avviando a seguire

questa strada, perché dobbiamo essere
assolutamente sicuri di aver fatto tutto

il possibile per evitare di diffondere vi-

rus con il software che mettiamo a

disposizione dei nostri abbonati; spero

di non dover arrivare a suggerire la

stessa pratica anche ai lettori.

Come abbiamo visto lo scorso mese,
la scansione funziona sia in fase preven-

tiva (con l’analisi del contenuto di cia-

scun file alla ricerca di impronte di virus)

che in fase operativa (con la stessa

analisi compiuta su ciascun eseguibile

nel momento in cui ne viene comandata
l'esecuzione).

I! principio teorico di funzionamento
di questo mezzo di difesa è semplice:

se l’impronta corrisponde allora il pro-

gramma in esame contiene il virus; il

fatto viene segnalato all'utente che de-

ciderà cosa farne, p.es. lo rimuoverà dal

disco oppure lo consegnerà a un esper-

to per ulteriori analisi (sarà bene accer-

tarsi che l'esperto sia veramente tale,

dato il rischio insito nel far circolare

programmi aggressori. La migliore prati-

ca consiste sempre e comunque nel

distruggere i virus, in ogni caso).

Ma non sempre la scansione è la

migliore arma contro un virus. L’identifi-

cazione di un virus può portare a false

sicurezze; ad esempio, l'utente che
scoprisse di essere infetto da un virus

della famiglia «1701w (conosciuto anche
come «Cascade»; è il virus «dei caratte-

ri che cadono») potrebbe concludere

che si tratta di un virus innocuo e aste-

nersi da ulteriori azioni; ma non tutte le

varianti del «1701 » sono innocue, ve ne
sono anzi alcune che formattano il disco

fisso.

Inoltre è sempre possibile che un
virus venga modificato in modo da ap-

parire identico al programma di scansio-

ne ma diverso nei suoi effetti, e ogni

volta che mi è possibile cerco di risve-

gliare l'attenzione su questo fatto. Nulla

vieta ad esempio che un hacker modifi-

chi un «Den 2uko» in modo che invece

di far apparire sul video la nota scher-

mata grafica distrugga alcuni settori a

caso sul disco fisso. L'utente che passa
il suo antivirus e si ritrova il «Den Zuko»
rimanda il lavoro di pulizia del disco, poi

inavvertitamente riavvia il PC e si ritrova

distrutta parte del proprio lavoro.

Infine c'è sempre il rischio di un virus

effettivamente sconosciuto. Fino a qual-

che tempo fa ci ritenevamo lontani dai

luoghi in cui ferve l'attività di sviluppo di

virus: Europa orientale, Israele, Stati

Uniti, Asia. Ma negli ultimi tempi c'è

stato il boom della produzione nazionale

(non che ne sentissimo il bisogno, in

verità); e sono ben 21 i virus che Patri-

cia Hoffman (v. riquadro) dichiara di

origine italiana. A questo punto il rischio

di contrarre un virus sconosciuto a tutti

gli antivirus diviene elevato, e nessun
programma di ricerca di impronte di

virus potrà segnalarne la presenza.

il cane da guardia

In queste situazioni l'utente dovrà va-

lutare l'opportunità di affidarsi anche a

un diverso tipo di strumenti di protezio-

ne: i programmi di monitoraggio delle

funzioni pericolose.

Il principio di funzionamento di questi

programmi è semplice; si basa sul fatto

che qualsiasi aggressore debba servirsi

di un'arma, nella fattispecie di una fun-

zione del sistema operativo scelta tra

un numero limitato e comunque identifi-

cabile con precisione: sarà sufficiente

intercettare tutte le funzioni il cui utiliz-

zo può influire sull'integrità del sistema,

e controllare di volta in volta la legittimi-

tà del loro utilizzo.

La funzione che restituisce data e
ora, ad esempio, oppure quella che for-

nisce il nome della directory corrente,

non sono funzioni pericolose. Nessun
programma potrà danneggiare l’integrità

del PC che lo ospita semplicemente
chiedendo l’ora.

La funzione che consente la formatta-

zione di un disco è potenzialmente peri-

colosa. Lo sanno bene gli utenti che
hanno formattato per errore un disco in

luogo di un altro, e hanno distrutto dati

o programmi essenziali.
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Anche la funzione che richiede l'ac-

cesso a una rete locale è potenzialmen-

te pericolosa, come quelle che agiscono

SUI dispositivi periferici, etc..

Il principio di funzionamento dei pro-

grammi di monitoraggio è di installare

dei dispositivi di controllo che intercetti-

no tutte le richieste di funzioni pericolo-

se, verificandone — ove possibile - la

legittimità e chiedendo conferma all'u-

tente nei casi dubbi.

Questi dispositivi consistono nella

maggior parte dei casi in piccoli pro-

grammi residenti, che si installano all'at-

to dell'esecuzione (tipicamente nell'am-

bito deirAUTOEXEC.BAT) agganciando-

si alle chiamate di sistema che possono
essere utilizzate per accedere ai dischi;

INT 26 per le funzioni di leltura/scrittura

tramite DOS, INT 13 e INT 40 per gli

accessi diretti al disco.

L'utente ha sempre la possibilità di

scavalcare il controllo: ad esempio, do-

po aver richiesto la formattazione di un

dischetto non ha senso che venga se-

gnalato il tentativo di esecuzione di un'i-

struzione pericolosa, perché l'utente lo

sa da sé che la formattazione può di-

struggere dati; ma potrebbe essere
ugualmente utile la segnalazione in

quanto la funzione di formattazione po-

trebbe essere stata dirottata, all'insapu-

ta dell'utente, verso un drive diverso da
quello che lo stesso utente ha richiesto.

In occasione di una segnalazione l'u-

tente dovrà aver preventivamente ap-

preso come comportarsi; dovrà essere

m grado cioè di comprendere se si

tratta di un effettivo allarme o di una
segnalazione ridondante. Dovrà quindi

interrompere l'esecuzione del program-

ma sospetto e verificare la effettiva

sicurezza del programma.

Hardware antivirus

Tra coloro che si sono messi seria-

mente d'impegno a scrivere software

antivirus, e coloro che si sono limitati a

cavalcare la tigre, hanno trovato un pro-

prio spazio 1 produttori di hardware anti-

vtrus. L'argomento utilizzato da costoro

è semplice ma efficace; quatsiasi soft-

ware antivirus si può infettare, aggirare,

disattivare; l'hardware per definizione

non si infetta, è difficile da aggirare e se

opportunamente progettato entra in

funzione prima ancora del BIOS previ-

sto dal costruttore. Sembrerebbe il di-

spositivo di protezione ideale.

Nel giro di pochi mesi sono uscite sul

mercato alcune schede antivirus, che st

possono suddividere grosso modo nelle

stesse due categorie in cui abbiamo
ripartito il software; prodotti che scandi-

scono I dischi alla ricerca di firme, e

prodotti che tengono d’occhio le funzio-

ni pencolose segnalandole opportuna-

mente all'utente.

La nostra opinione e che non si tratti

di prodotti validi per un'ampia diffusio-

ne, sostanzialmente per due ragioni

I virus conosciuti sono oltre 1 .200 per il

solo ambiente MS-DOS. Abbiamo ripetuto

diverse volte che l'utente dovrebbe trattarli

tutti allo stesso modo, cioè come potenziali

distruttori, e sbarazzarsene quanto più pre-

sto e definitivamente possibile.

Ma l'esperto ha bisogno di avere mag-
giori informazioni su un virus, soprattutto

quando viene chiamato ad inten/enire in un
ambiente m cui decine o centinaia di com-
puter sono collegati m rete e le infezioni

possono viaggiare a velocità considerevoli

In questi casi à indispensabile sapere con
che genere di virus si ha a che fare, che
effetti può produrre, e soprattutto qual è la

condizione di attivazione. Un solo esempio
basta a chiarire quest'ultimo punto: fmo al

6 marzo chi sospettava di essere stato

colpito dal Michelangelo è stato giusta-

mente preoccupato per il rischio che corre-

va di perdere il proprio lavoro; oggi il Mi-

chelangelo non fa piu paura, perché si sa

che c'è un periodo di tempo ragionevole

innanzitutto qualsiasi prodotto hardware

è piu difficile da aggiornare rispetto a un
software, e abbiamo visto come l'ag-

giornamenio costante e tempestivo sia

essenziale per una buona difesa dai

programmi aggressori; inoltre questi di-

per affrontarlo con calma, prima della pros-

sima data di attivazione, il 6 marzo 1993.

Ma se II virus fosse un Dark Avenger, che
SI attiva casualmente una volta su sedici, la

procedura di emergenza sarebbe ben più

urgente.

Tutte queste informazioni sui virus sono
mantenute a cura di un gruppo di speciali-

sti che fanno capo alla McAfee Associates,

la società statunitense che prende il nome
da uno dei massimi esperti tecnici sul

fenomeno virus, e che produce quello che
é tra 1 più diffusi programmi antivirus e cioè

SCAN.
Il lavoro di costante aggiornamento sui

nuovi virus, indispensabile per mantenere
efficace SCAN. ha dato luogo a un utilissi-

mo sottoprodotto: la lista VSUM. Curata da
Patricia Hoffman, una collaboratrice di

McAfee, la lista è nata inizialmente come
lungo file di testo; successivamente, quan-
do il numero di virus conosciuti si è ingi-

gantito e SI sono moltiplicati gli incroci di

Le schermata introduttiva di VSUM.

VSUM: un ipertesto tecnico

sui virus
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spositivi possono essere installati sol-

tanto su computer da tavolo dotati di

slot di espansione, il che li taglia fuori

dall'utilizzo da parte di queU'ampia parte

dell'utenza informatica (compreso il sot-

toscritto) che si serve di laptop e note-

book, che nella maggior parte dei casi

non sono provvisti di slot di espansione,

oppure ne sono dotati ma solo a condi-

zione di servirsi di un box esterno, ren-

dendo impossibile il controllo «al volo»

di programmi eseguiti quando l'utente è

fuori della propria sede; proprio quando
invece ce ne potrebbe essere maggior-

mente bisogno. ss

Sie/ano Tona é raggiungibile iramiie MC-hnk alla

casella MC0I70

La serie* del "Michelangelo

referenze da un virus all'altro, il formato

della lista è stato trasformato in un sempli-

ce ma efficiente ipertesto. Il programma è
stato scritto appositamente per VSUM,
senza servirsi di strumenti ipertestuali già

disponibili.

Distribuito come «shareware», il pro-

gramma si suddivide m quattro sezioni prin-

cipali, corredate da alcune schermate infor-

mative sulle carattenstiche del programma,
la cronologia delle successive versioni, le

informazioni per la registrazione, etc.

Virus Index: I virus conosciuti sono elen-

cati in ordine alfabetico. Ciascuna scheda
informativa riporta ii nome del virus, gli

eventuali altri nomi con cui è conosciuto, il

codice Identificativo utilizzato da SCAN e

CLEAN (es. (Jeru) per il Jerusalem, [170X)

per il Cascade, etc.l. la diffusione del virus,

la data m cui è stato identificato o sottopo-

sto ai ricercatori, i sintomi. Il paese di

origine, la lunghezza se si tratta di un
parassita, la modalità di aggressione, il me-
todo di identificazione, le istruzioni per ri-

rnuoverlo e un commento discorsivo sulle

caratteristiche del virus.

Relaiionship Chart: molti virus possono
essere raggruppati in vere e proprie «fami-

glie». Queste informazioni, più utili a chi

sviluppa programmi antivirus che al pubbli-

co anche di tecnici, sono fornite in maniera

più ampia e documentata nelle schede dei

singoli virus; in questa sezione sono raffi-

gurati gli alberi di parentela del virus, utiliz-

zabili con il sistema deH'ipertesto per scor-

rere le schede informative in ordine di

parentela anziché alfabetico.

Cross Reference: consente di reperire la

scheda informativa di un virus partendo da
uno dei nomi con cui il virus è conosciuto.

Appendices: alcune funzioni secondarie

sono raggruppate m questa sezione, e in

particolare la ricerca delle schede informati-

ve per lunghezza del virus, per paese di

origine, per data di attivazione e per tipolo-

gia di infezione; è riportato anche l'elenco

dei virus più diffusi e un dizionario di con-

versione dalle denominazioni utilizzate dalla

AVRÒ (Anti-Viral Produci Developers) a

quelle adottate nelle schede di VSUM.

VSUM
Virus Information Summary List

Pavida M. Hoffman
3333 Bowers Ave. Suite 130
Santa Clara, CA 95054
Tel. (408)988-3773

BBS: (408)244-0813

Costo shareware: S30 per un anno
disponibile su MC-link all'usata di dascuna
nuova versione
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Le Tabelle

con I Word Processor per Windows
di Francesco Petroni, Gianni Catani e Giovanni di Perna

A i tempi gloriosi della macchina da

scrivere chi doveva mettere in

colonna dei dati poteva utilizzare

solo la barra spaziatrice per posizionarsi

correttamente sulla colonna. In altre pa-

role inseriva una serie di caratteri blank

tra un elemento e il successivo della

stessa riga.

Questo perché la macchina da scrive-

re prevede (sarebbe meglio dire prove-

deva) un solo tipo di carattere, e per

giunta non proporzionale, per cui lo spa-

zio generato con la barra spaziatrice

occupava lo stesso spazio di qualsiasi

altro carattere, ad esempio un 1, una I,

una M e questo facilitava Tincolonna-

mento (si tratta di caratteri non propor-

zionali).

Sarebbe possibile sfruttare lo stesso

sistema anche quando si utilizza un
Word Processor, a patto che si scelga un

solo tipo di carattere e che questo carat-

tere sìa non proporzionale, e a patto di

non tornare più su tale decisione. Ad
esempio in una stampante HP Laser Jet,

di qualsiasi tipo, o in una stampante HP

compatibile, corrispondono a questa ti-

pologia i font Courier e Line Printer.

Anche con un WP sarebbe quindi

possibile sfruttare questo sistema, ma si

tratterebbe di un errore grossolano, in

quanto un Word Processor dispone di

ben altri strumenti per intabellare i dati.

Il primo è il sistema più tradizionale e

consiste nelluso delle cosidette «tabula-

zionii>, che si ottengono con il tasto

tabulatore (quello con le due frecce,

sulla sinistra della tastiera).

Si scrive un elemento della tabella, poi

inserendo il carattere di tabulazione (per-

ché sì tratta in definitiva di un carattere

come un altro) ci si sposta sulla colonna

successiva. Quindi tra un elemento e il

successivo della stessa riga c‘è un carat-

tere di tabulazione, in genere visibile, ma
che ovviamente non viene stampato e

che è tutt'altra cosa rispetto ad una serie

di caratteri blank.

A tale carattere di tabulazione va data,

utilizzando uno dei comandi di formatta-

zione del paragrafo, una tipologia (sini-

stra, destra, centrata e decimale) e una

posizione. Tali caratteristiche possono
essere impostate e cambiate in qualsiasi

momento (addirittura prima della scrittu-

ra della tabella, oppure a posteriori, a

tabella già riempita), ad esempio perché
si decide di adottare un altro tipo di Font,

oppure perché si decide di distanziare o
di avvicinare le colonne.

In altre parole una tabella fatta con i

tabulatori è costituita dal «felice sposali-

zio» tra il testo in cui ci sono i caratteri di

tabulazione, che separano gli elementi, e
la posizione che si dà a tali tabulatori. Il

pericolo è che, sbagliando le posizioni, i

vari elementi delle colonne si possano
impasticciare tra di loro, in quanto è
stata scelta una dimensione di tabulazio-

ne errata rispetto alla lunghezza e all'alli-

neamento del testo, in figura 1, nella

parte superiore della figura, vediamo una
esemplificazione di tale concetto.

Tale problema si fa più pressante

quando si lavora in modalità grafica in

quanto i caratteri vengono disegnati sul

video e quindi possono, in certi casi,

fisicamente sovrapporsi a quelli even-

Figura T - Testo con lebulatori e testo in TaOelle

Potremo Citare la classica frase -La TaOella poma e dopo la cura- Prima della

cura significa la tabella fatta solo con i cararien di labulanone, ormai superati

Dopo la cura significa la tabella fatta con la struttura Tabella, cne incasella,

-fisicamerteii e sema pencoli di collisione, i van elementi

Figura 2 - Microsoft Word 2 per Windows - Collage di Dtalog Box Idiaposiuval.

Mollo esplicite queste nccbissime Dialog Box di Word 2. che mostrano le vane
fj£»/c>g(e di filetti impostabili nella Tabella Si possono impostare filetti di vane

dimensioni e colon differenziando ad esempio quelli esterni da quelli interni,

quelli di colonna da quelli di riga, e cosi via
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Figura 3 - Word Perleci per Windows - Paragrafi affiancali il messaggio che vogliamo mandare è Questo
La funaionalila TaOella presente m luih • piu rnodem Word Processo' per Windows non e il semplice

sosMuro aeile ‘vecchie- e faticose raoutooni ma é un «irenre strumento per orgamsiare il documento
Ne vedremo alcune esemphficaiioni La prima e Questa ed é costituita dai cosiddetti ‘paragrafi affiancati.

tualmente già presenti. Tale eventualità

non si verifica nel video alfanumerico in

CUI I caratteri non possono sovrapporsi.

Il problema di intabellare i dati si è

ulteriormente complicato per colpa del-

le... stampanti laser, che oggi costano

poco e quindi si vanno molto diffonden-

do. e che dispongono di numerosi tipi di

font e che permettono comunque di

tracciare dei filetti, tutte cose che in una

tabella ci stanno benissimo ed è un
peccato rinunciarvi.

La conseguenza è che anche il siste-

ma del carattere di tabulazione si è

rivelato inadeguato rispetto alle aumen-
tate esigenze in termini di qualità dei

prodotto finale, in quanto diventa troppo

macchinoso quando le colonne sono
tante, quando si vogliano usare font di

tipo differente, filetti, ecc.

È allora apparso aH’orizzonte un nuovo
strumento, dapprima lo ha introdotto lo

Xerox Ventura Publisher, nella sua ver-

sione 2.0 Professionale, e poi è rimasto

contagiato anche il Word Perfect versio-

ne 5.X per DOS. Tale strumento è la

Tabella vera e propria.

Oggi, con la diffusione di Windows,
tale strumento esiste in tutti i Word
Processor.

La funzionalità per generare
e gestire la Tabella

Purtroppo il concetto di Tabella è stato

per mollo tempo semplicisticamente le-

gato al foglio elettronico, come se l'uni-

co prodotto con il quale realizzare le

tabelle fosse il foglio elettronico e come
se l'unico tipo di tabella fosse quella

realizzabile con un foglio elettronico.

Invece la funzionalità Tabella presente

in tutti i
Word Processor può essere

intesa genericamente come strumento

per organizzare, per righe e per colonne,

elementi di vario genere, testuali (anche

sviluppati su più paragrafi), numerici,

grafici.

Un documento molto strutturato può
essere sicuramente impostato come ta-

bella. Ne risulta più facile non solo la

comprensione da parte del lettore, cui il

documento è destinato, ma anche la

realizzazione da parte dell'autore.

Passiamo ora in rassegna e in maniera
sintetica le funzionalità per generare e
per gestire la Tabella, e in maniera, per

cosi dire, teorica. Successivamente fare-

mo un po’ di pratica, analizzando alcuni

esempi realizzati con i più diffusi prodotti

di Word Processing, ma non solo, per

Windows-

Creazione della Tabella
dal nulla

La Tabella va inserita nel lesto con una
funzionalità di Inserimento e in genere

può essere posizionata in maniera relati-

va, nel senso che rimanendo agganciata

ai testo stesso, ne segue le sorti, oppure

può essere posizionata m maniera asso-

luta, nel senso che va piazzata in un

punto fisso della pagina e il testo norma-

le le scorre intorno.

La funzione di creazione avviene sem-
pre attraverso una Dialog Box che chie-

de perlomeno due valori. Il primo e il

numero delle righe e il secondo e il

numero delle colonne.

Una volta creata la Tabella ne appare

la struttura vuota, costituita da una gri-

glia. In Ami Pro 2.0 appaiono anche i

riferimenti di riga e di colonna, proprio

come in uno spreadsheet. Tale struttura

serve per visualizzare fisicamente le cel-

le della tabella e quindi serve per agevo-

lare Il lavoro ai suo interno.

Sarà poi con altre funzionalità (le ve-

dremo dopo) che SI deciderà se riprodur-

re anche in stampa, e in che modo
evidenziarla, la struttura fisica della ta-

bella.

Creazione da un testo
preesistente

Può darsi che il testo da intabellare

già esista.

Occorre quindi sapere in quale forma
esista e come fare per confezionargli

addosso una Tabella senza dover quindi

ridigitare oppure spostare, ad esempio
con delle operazioni di Copia ed Incolla,

il testo stesso all'Interno delle vane
celle.

Una procedura semplificata è sempre
possibile quando il testo da intabellare

provenga, via file o via Taglia e Incolla di

Windows, da uno spreadsheet. In que-

sto caso nel testo e già presente una
«organizzazione)! che viene riportata

«pan pari!) nella Tabella.

Altrettanto semplice è il caso di tra-

sformazione in Tabella di un testo che
contenga delle tabulazioni, in quanto
anche questi caratteri vengono interpre-

tali come elementi di separazione tra

celle della Tabella.

Si può dire, generalizzando (ma co-

munque approfondiremo l'argomento
nella parte pratica deirarticolo), che ri-

sulta piu facile realizzare una Tabella su
un testo già strutturato, mentre il pas-

saggio nella Tabella di un testo continuo

comporta un pesante lavoro di Taglia e
Incolla

Gestione del Testo
all'Interno della Tabella

Il testo all'interno di una cella della

Tabella può essere considerato come
un testo qualsiasi e quindi si digita e si
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modifica con le stesse fun-

zioni di gestione del testo

•inormaleii del Word Pro-

cessor.

L'eccezione è costituita

dai comandi di movimento
aH'interno della Tabella, che
sono delegati ad alcuni tasti,

che nella digitazione del te-

sto normale magari hanno
tutt’altro scopo.

Ad esempio vanno provati

I tasti freccia, quelli di tabula-

zione, l'Enter, che, se ci si

trova all'interno di una tabel-

la, possono provocare il pas-

saggio da una cella ad
un’altra,

Formattazione
dei paragrafi
contenuti nelle celle

Il contenuto testuale della _ ...
,, , , Fipurs ^ Mie

cella e un paragrafo come un numero, u

altro e a questo si possono Wem th vana

imporre dei rientri, nelle

quattro direzioni, e gli allinea-

menti. Non occorre quindi apprendere
ulteriori comandi di formattazione del

testo.

Rientri e allineamenti possono essere

impostati per ogni singola cella, o per

tutte le celle di una colonna, o per tutte

le celle di una riga, o per qualsiasi altra

forma di raggruppamento.

Quando si lavora aH'interno di una
Tabella nascono infatti ulteriori forme di

selezione delle celle.

In ogni caso all'interno della Tabella

possono essere utilizzate anche tutte le

funzionalità normali. Ad esempio se si

evidenziano una o piu celle è possibile

cancellarne il contenuto senza cancella-

re le celle, con lo stesso comando che

serve per cancellare genericamente del

testo.

Editing della struttura
della Tabella

In tutti I prodotti che esamineremo la

gestione della Tabella si avvale di co-

mandi analoghi, che permettono di inse-

rire e di cancellare righe e colonne.

Singolarmente e a gruppi.

•osoll Word per W/mctowS 2 0 - Tabella con illusira/ieni

na lormuia. un paragrafo. P'u paragrafi, un oisegno. eo
lipo che ne mostrano Torganmaarone

Permettono, anche utilizzando il

mouse e operando a vista, di dimensio-

nare la larghezza delle celle, delle righe,

delle colonne, e anche in questo caso

sono possibili vari tipi di selezione

Filetti e Retini

La struttura della tabella, che appare

a video e che consente di lavorare piu

agevomenie, può essere materializzata,

nel senso che si possono impostare vari

tipi di filetti, differenziando ad esempio
quelli interni da quelli esterni, e che tali

filetti vengono poi riprodotti in stampa.

In figura 2 vediamo un collage di

esaurienti Dialog Box prese dal Micro-

soft Word 2 per Windows, che mostra-

no anche dei fac-simile di come apparirà

la Tabella.

Eccezioni e usi particolari

Interessanti eccezioni sono quelle

che permettono di unire celle, sia in

senso orizzontale che in senso vertica-

le. Tale funzionalità è molto comoda per

scrivere dei litoli a cavallo di una o piu

Il contenuto di ciascuna celia puo essere una parala.

colonne o a cavallo di righe.

Un uso particolare è invece quello

che consiste nell’intabellare elementi di

tipo differente, ad esempio testi, figure,

di vana provenienza, oppure formule

matematiche, anch’esse ormai risolvibi-

li, pardon scrivibili, con qualsiasi Word
Processor,

Un po' di esercizio

Uno dei primi esempi che vi presentia-

mo lo abbiamo preso dagli Oscar Mon-
dadori. Molti anni fa alcuni dei volumi

appartenenti a questa gloriosa e bene-

merita collana iniziavano con una intro-

duzione storica, nella quale si parlava sia

della vita dell'autore, sia deii'ambiente

culturale in cui l'autore viveva, sia infine

della vita politica e sociale dell'epoca.

Tutti questi elementi, importantissimi

per poter capire l'Autore e le Opere,

sono strettamente correlati gli uni con
gli altri e quindi si rende obbligatorio

l'uso di uno stratagemma editoriale per

far comprendere questo legame. Il piu

usato è quello costituito dai paragrafi

affiancati.

Figura 5 - Lotus Ami P'o 2 ii Listino di ’Ouaitro'uoie- In buona parte dei casi l’area di apphcaOihta delle tumnonahia di Tabella dei Word
Processor si sovrappone a quella del classico Spreadsheet Questo soprattutto quando la tabella sia molto rigidamente organizzata per righe e

per colonne
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Figurò 6 - Excel 3.0 - Senile ir Verticale con i ‘Posi-ll- Molle delle vecchie r^o'e vigerli negli

Spieadsneet sono via va -cadute- sopraiiuiio ora ette si lavora neii’ambienie WindcMS M esemoio
essendo ora possibile appiccicare dei -Posi-ll- sui taglio eleiironico isi puO con Excel 30l e anche
passibile, tramite Queste -aggiunte- sistemare delle scine verticali, sia con i carallen posti uno sutl'aiiro

sa come -testo ruotato-

la Struttura tabellare può essere usa-

ta produttivamente anche per realizzare

dei paragrafi affiancati ai quali deve es-

sere garantito un allineamento orizzon-

tale, non facilmente realizzabile con un

testo continuo.

Vediamo, in figura 3, una riproduzio-

ne, presa da un Oscar di un'opera di

Emile Zola, in cui abbiamo calcato un

po' la mano, inserendo dei filetti, non
indispensabili in questo caso per »leg-

gere» l'organizzazione. Motiamo anche
come Sia pressoché indispensabile m
casi del genere l'uso della sillabazione,

che rende piu compatte le righe corte

dovute alla limitata larghezza delle celle.

Immediatamente dopo vi proponiamo
un uso infantile, nel senso che vi mo-
striamo una Tabella, presa da un libro

per ragazzi, che parla di animali, ne
elenca le caratteristiche fisiche, ne de-

scrive l’habitat e ne mostra l'immagine.

Il tutto in figura 4.

Tornando ad un problema più reale

parliamo della rivista «Quattroruote». Si

può realizzare il famoso listino prezzi di

iiQuattroruole» con un Word Pro-

cessor?

La risposta e sicuramente positiva

(fig. 5), con un'eccezione dovuta al fatto

che le intestazioni sono scritte ruotate

di 90 gradi.

E questa rotazione non è in genere
possibile, per vari problemi connessi
principalmente alla disponibilità di Font

verticali per la stampante che si sta

utilizzando.

Quando è meglio invece usare
il foglio elettronico

Molte delle vecchie regole vigenti ne-

gli Spreadsheet nel corso degli anni

sono «cadute». Soprattutto ora che si

lavora nell’ambiente Windows,
Citiamo ad esempio la possibilità di

definire l'altezza della riga, la possibilità

di scrivere più righe di testo nella stessa
cella, le vane possibilità estetiche nella

definizione della cella, dei suoi bordi e
del suo sfondo, la funzionalità che con-
sente di appiccicare dei Post-lt sul fo-

glio elettronico. Quest'ultima funzionali-

tà permette di apporre anche delle scrit-

te verticali, sia con i vari caratteri posti

in verticale sia con i testi ruotati di 90 o
-90 gradi.

Usando l'eccellente Microsoft Excel

3.0 abbiamo confezionato il listino prez-

zi di «Quattroruote» completo di inte-

stazioni in verticale, realizzate con il

Post-lt (fig. 6).

Visto che ci troviamo vi presentiamo
un'altra applicazione, anche questa rea-

lizzata con il sorprendente Excel 3.0.

Nella cella si può scrivere un testo
fluente che può andare a capo (il co-

mando è Formalo Allineamento Testo a

Capo) oppure un testo con ritorni a capo
forzati (Alt e Invio).

È la cella quindi che si sviluppa su piu

righe e può risolvere problemi organiz-

zativi senza dover occupare più righe

con lo stesso record.

Nell’esempio di figura 7, che mostra
un elenco di dischi, vediamo che una
singola riga corrisponde ad un solo di-

sco, anche se la cella con gli interpreti

si sviluppa su molte righe.
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Calcoli matematici

Le Tabelle dispongono anche di fun-

ztonalità di calcolo, più limitate rispetto a

quelle presenti in un foglio elettronico,

ma che permettono di risolvere i piu

frequenti problemi di calcolo. Nell'esem-

pio di figura 8 vediamo come con l'Amt

Pro 2.0 sia possibile realizzare una tabel-

la di dati, inserendo formule dalla sintas-

si analoga a quella dein 23, ed in partico-

lare una formula nella prima riga, conte-

nente riferimenti assoluti e relativi. È poi

possibile copiare la formula stessa verso

il basso, in modo che le formule copiate

funzionino anche nelle righe sottostanti.

In concreto e riferendoci ella tabella di

figura 8 vediamo un classico calcolo

condominiale, ovvero una ripartizione di

due spese, una che segue la ripartizione

millesimale A e l'altra la B. tra tutti i

condomini. Sono state usate delle for-

mule di sommatoria (c'è la funzione

@SUM(..). unica funzione «chiocciola» di-

sponibile) che serve per fare i totali per

colonna o per riga.

La formula di ripartizione va scritta

nella prima riga, quella relativa al primo

condomino, e coinvolge un riferimento

assoluto e uno relativo. Indicando, come
si usa negli spreadsheet, correttamente

il tipo di riferimento, può essere esegui-

ta la copia verso il basso.

Nella successiva figura 9 vediamo la

stessa tabella ospitata in una lettera e

possiamo notare come non si creino

effetti di discontinuità tra il testo norma-

le in cima e la tabella seguente.

Pensando infine a qualche esempio
tabellare, in piccola parte calcolabile,

viene naturale pensare alla schedina del

totocalcio. Interessante vedere, in figura

10, come un'unica tabella possa anche
contenere dei «vuoti» ottenuti molto
semplicemente evitando in certe parti di

impostare filetti

S£ CONDOMINIAU

Figufs 9 Lotus Arni Pro 2 Tabella Nurnenoa nef lesto

Questo è l'aspetto che assume l' documento nella sua fonria tinaie La tabella s

documento, in questo caso la 'ellera delTAmmimsiratore dei Condominio, e
discontinuità con il testo normale L'asoetlO piu nievanle della composisione e
tabella sono msente formule di calcale

inserisce benissimo nei

dato dal fatto che nella

Conclusioni

Secondo voi quanto è più complesso
l'algontimo di rigenerazione della Tabella

rispetto a quello di rimpaginazione di un

semplice testo su una sola colonna-’

Il primo deve tener conto del contenu-

to di ciascuna cella, deve tener conto dei

margini di ciascun contenuto rispetto al

bordo della sua cella, deve tener conto

delle dimensioni fisiche di ciascuna cel-

la, che può avere una sua altezza e una

sua larghezza, e cosi via. Se elencassi-

mo tutti gli elementi che influenzano la

Tabella arriveremo probabilmente a oltre

1 00 voci.

Insomma la Tabella e una funzione

molto complessa, decine di volte più

Figura IO - Microsoft

Word per Windows -

Schedina del Tota-

E una classica apphca-

zione tabellare Si po-
trebbe. al limite, an-

che inserire una -for-

mula logica di calcolo-

mento delle colonne
precedenti, venga ri-

portato Il segno delle

schedina Da notare la

Dossibiiiià di -stecca-

tabella. sertioiicemsn-

le nnunoando ai filBIli

nelle acne di sepaia-

complessa di quella che impagina un

testo su una sola colonna. E questo si

nota specie se le colonne sono molte e

la Tabella è molto carica di contenuto.

Questo lo diciamo per evidenziare il

fatto che la struttura tabellare è per il

Word Processor una vera e propria «for-

zatura» e che in caso di Tabella comples-

sa, sia come contenuti sìa come esteti-

ca, I tempi di elaborazione possono es-

sere anche molto rallentati.

In questi casi conviene quindi ottimiz-

zare il lavoro di composizione, definendo
la dimensione della Tabella, alimentan-

dola, e, solo alla fine, dedicandosi agli

aspetti estetici, sia quelli che riguardano

il testo, che quelli che riguardano la

struttura, da affrontare con le idee già

chiare su cosa si vuole fare. Procedere
per tentativi può essere addirittura peri-

coloso

A parte quindi questi problemi «pre-

stazionali», il messaggio che vogliamo
mandare è il seguente. La funzionalità

Tabella presente in tutti i piu moderni
Word Processor per Windows non è il

semplice sostituto delle «vecchie» e
faticose tabulazioni, ma è un nuovo e
potente strumento per organizzare il

documento. Ne abbiamo visti alcuni si-

gnificativi esempi. Possiamo in definitiva

dire che ci troviamo di fronte ad uno
strumento molto utile, che non va usato
solo quando serve, ma va pensato crea-

tivamente, nel senso che può essere la

soluzione più brillante del problema di

come organizzare in maniera brillante il

documento che si sta realizzando.
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WINDOWS 3
coordinamenzo di Francesco Petrom

WIN & TIPS

Il DOS di Windows
di Fernando Fiala

Oggi parleremo della finestra

DOS di Windows.
Parafrasando lo slogan

adottato da IBM per OS/2 2.0

(uscita prevista ad aprile! si

può dire che Windows è
capace di un «DOS migliore

del DOS».
Certo, diversamente da OS/2.

Windows non dispone di una
propria versione del DOS. ma
si limita ad eseguire una

seconda istanza del

Command.com già presente

nel sistema. E tuttavia le

novità sono significative: oltre

al switching e al multitasking,

è possibile far girare le

applicazioni DOS in finestra, e

scambiare dati tra di esse
tramite Clipboard; eseguire in

background compiti che fuori

da Windows richiederebbero

l'uso esclusivo del sistema: e,

grazie al modo SBVirtuale del

processore 386, lanciare più

sessioni DOS simultanee,

dotate di memoria estesa ed
espansa

Il DOS.PIF

Non riprenderemo il discorso sulla

gestione della memoria da parte di Win-
dows, poiché ce ne siamo già occupati

in più occasioni neirambito di questa
rubrica.

Basta qui ricordare che Windows è in

grado di utilizzare tutta la memoria pre-

sente nel sistema; e di renderla disponi-

bile, grazie alla DOS Protected Mode
Interface e all'emulatore di memoria
espansa, anche alle applicazioni DOS.

L'assegnazione della memoria al DOS
avviene tramite file PIF (in mancanza di

un PIF specifico, Windows utilizza ii

-DEFAULT.PIF). Questo può essere ov-

viamente rinominato e modificato in

ogni sua parte, in modo da variare i valori

iniziali prestabiliti.

Diamo un'occhiata alla finestra del PIF

Editor (fig. 1). L'assegnazione della me-
moria richiede tre diversi parametri: uno

per la memoria convenzionale, uno per

la memoria estesa, e uno per la memoria
espansa.

Il primo va settato alla voce Memory
Requirements: la quantità di memoria
convenzionale assegnata alla macchina
DOS deve essere la massima possibile

(640 KB); non c'è ragione di diminuirla, a

meno che non si voglia creare un am-
biente DOS ridotto, per usi particolari.

Nella stessa finestra sono presenti gli

Option box attraverso cui stabilire se le

applicazioni DOS debbano essere ese-

guite in Foreground (default), in Back-

ground, 0 in modo esclusivo; e se deb-
bano essere visualizzate in Full Screen, o
in finestra.

Riguardo alla prima scelta, il nostro

consiglio è di lasciare vuote entrambe le

caselle: in tal modo la sessione DOS
verrà avviata in Foreground; e in pratica

opererà come se fosse in modo esclusi-

vo, finché un'altra applicazione non ri-

Figurd I - PIF Ediior II pannello con le opziont di Case per l'uso del DOS in Windows. Il

campo Optional Paramexers contiene l'istruzione necessana ad aumentare te dimensioni
dell'ambiBnie DOS
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chieda eventualmente l'attenzione del

processore. Per quanto riguarda la se-

conda coppia di opzioni, il modo Full

Screen è generalmente da preferire (ed

è anche l'unico possibile in modalità

Exclusive). Esso riproduce il normale

ambiente DOS, e garantisce la possibili-

tà di eseguire qualsiasi applicazione. Vi-

ceversa. in modo Windowed, solo alcu-

ne applicazioni possono girare regolar-

mente, e sempre con un notevole rallen-

tamento di prestazioni. Quest'ultima

modalità andrebbe pertanto risen/ata ai

casi in cui si debbano effettuare compiti

particolari, come quelli che richiedono la

contemporanea visualizzazione di più fi-

nestre, o il «cut and paste» tra applica-

zioni DOS e applicazioni Windows.
Se il nostro sistema è in grado di far

girare Windows in modo 386Enhanced,
possiamo accedere al secondo pannello

del PIF Editor, in cui risiedono i parame-
tri avanzati (fig. 2).

La sezione che qui ci interessa è la

seconda (dedicheremo ai file PIF una

trattazione più ampia in una delle prossi-

me puntate), cioè quella che consente

l'assegnazione della memoria estesa

(XMS) ed espansa (EMS) alle applicazio-

ni DOS.
I valori di default fissati da Windows

sono gii stessi per entrambe; zero KB
richiesti, e 1024 consentiti. Ciò significa

che se un'applicazione DOS è in grado

di utilizzare la memoria paginata secon-

do le specifiche LIM 4.0, potrà disporne

fino a un massimo di 1024 KB (in realtà

molti di meno, poiché Windows ne uti-

lizza per sé circa la metà); mentre, in

caso contrario la memoria espansa non
verrà allocata.

Se adoperate programmi che si av-

vantaggiano della memoria espansa non
abbiate perciò riserve ad aumentare il

valore del setting KB Limit. Per via della

gestione dinamica della memoria da

parte di Windows, verrà impegnata in-

fatti solo la quantità effettivamente ri-

chiesta.

Se però nessuna delle vostre applica-

zioni fa uso della memoria espansa (o

se avete il fondato sospetto che da

quell'uso possano derivare conflitti e

Figura 2 - PIF Eduor Le Opiioni Avamale del DOS.PIF Sano abilitale la rnemona estesa e la

memoria espansa, con un limite di 1024 KB, e sono selezionate le opzioni Use High Memory
e Ctose Wie/' Aclive fouesl'ullima consente di uscire da Windows anche in presenza di

applicazioni ancora atlivel

errori di sistema), potete disabilitarla

assegnando alla voce KB Limit il valore

0. (Di un metodo più efficiente per

disabilitare la memoria EMS abbiamo
parlato nella puntata di febbraio di Win
& Tips: MC n, 115).

Per avvantaggiare l’esecuzione delle

applicazioni DOS. il PIF Editor dispone
di un'opzione Look Memory: selezio-

nandola si impedisce lo swapping su
disco deirapplicazione, che viene cosi

mantenuta integralmente in memoria.
L'opzione è riportala tre volte, poiché

possono essere bloccate sia la memoria

Figura 3 -La finestra DOS di Windows, il Prompi di sistema puù essere modificato con una
parentesi quadra, in modo da distinguerlo da quello del DOS.
Si notino I dati sulla memona estesa ed espansa, npodati dal comando MEM del DOS 5.
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convenzionale, che l'estesa e l'espansa

(benché in linea dt massima ciò non sia

consigliabile per le prestazioni comples-
sive del sistema).

Più vantaggiosa è invece la selezione

del box «Use High Memory Area».

Quest'area non va confusa con quella

appartenente alla parte «alta» del primo
megabyte (gli UMB del DOS 5.0).

L'HMA corrisponde ai 64K immediata-

mente successivi al primo megabyte, e
cioè al primo segmento di memoria
estesa. L'abilitazione di quest'area non
comporta in genere rischi particolari: si

traduce, per tutte le applicazioni in gra-

do di utilizzarla, in un guadagno di me-
moria; mentre, in caso contrario non fa

gioco.

Sono in DOS o in Windows?

Chi di noi non è stato assalito dall'am-

letico dubbio, trovandosi a lavorare in

un ambiente DOS del tutto identico a

quello che avrebbe fuori da Windows?
In OS/2, la presenza di un messaggio

di help sulla prima riga dello schermo,
rende sempre possibile sapere se ci si

trova in DOS, o nella DOS Shell di OS/2.

Sarebbe auspicabile che un accorgi-

mento simile fosse adottato per le futu-

re versioni di Windows: ma in attesa di

ciò è possibile supplire alla mancanza
costruendosi un prompt adatto allo

scopo-

La cosa può essere realizzata in molti

modi, incluso quello (proposto dal solito

smanettone americano) di chiamare da

Windows un Command.com opportuna-

mente modificato. Noi qui suggeriamo
due soluzioni piu semplici (e sicure).

Entrambe richiedono che nel Config.sys

sia stato preventivamente installato il

device di sistema ANSI.SYS.

La prima soluzione consiste nel crea-

re un file batch che dopo aver salvato il

prompt del DOS, ne crei uno nuovo,

provveda al lancio di Windows, e ripri-

stini alla fine il prompt iniziale. Ad
esempio:

tuazione iniziale, e a resettare la variabile

OLDPROMPT. Naturalmente, con un

po' di dimestichezza con i codici ANSI è
possibile personalizzare il prompt a pro-

prio piacimento. Ad esempio, la com-
plicata sequenza:

Si può aumentare l'Environment Spa-

ce aggiungendo al Config.sys un'istru-

zione del tipo:

SHEa= COMMAND.COM /E:1024 rP

Se(KSe(7mSeiKSi}Se['l;70fSlSe[1:7SfSe[KSe(S:lHSe[mSpSg

produce sulla prima riga dello schermo
un messaggio in reverse con l'indicazio-

ne della data e dell'ora corrente.

L'aitra soluzione, più elegante, consi-

ste nell'effettuare la modifica diretta-

mente dall'interno di Windows, in modo
che essa influenzi esclusivamente il

prompt della finestra DOS. L’operazione

richiede due tempi: per prima cosa biso-

gna scrivere un batch che provveda a
modificare il prompt e a lanciare il Com-
mand; in secondo luogo bisogna creare

un PIF (o modificare il DOS.PIF esisten-

te) in modo da poter lanciare il batch

dall'interno di Windows, lo adopero, ad
esempio, il seguente DOS. BAI:

©ECHOOFF
PROMPT $p]
GOMMANO

La sequenza Spi fa tutto ciò che ci

serve: modifica il prompt sostituendo

semplicemente il segno di maggiore con
una parentesi quadra (fig. 3). Chi ha

dimestichezza con OS/2 ne riconoscerà

la provenienza.

Per abilitare il nuovo prompt da Win-
dows, basterà quindi aprire il DOS.PIF, e

immettere nel campo Program Filena-

me: DOS.BAT (al posto di COMMAND-
.COM).

DOS Environment Space

Il metodo precedente può essere uti-

lizzato anche per aumentare l'ambiente

DOS, e cioè lo spazio riservato al path, al

prompt, e alle variabili di sistema. Poiché

l'ambiente è inizialmente fissato in appe-

iWINDOWS BATJ
SET OLDPROMPT=%PROMPT%
PROMPT Dos Shell EXIT per Usdì s, ALT-TABperlomara a Windows $_$p$g

La prima riga salva il prompt del DOS
nella variabile d'ambiente OLD-
PROMPT. La seconda crea il nuovo
prompt, che farà apparire sulla prima

linea dello schermo il messaggio specifi-

cato, seguito da un line feed (il codice

S_) e dall'abituale indicazione del path

($p$g). Le ultime due righe servono a

ripristinare all'uscita da Windows la si-

na 160 byte, esso raggiunge facilmente

la saturazione, impedendo la registrazio-

ne di tutte le informazioni successive.

È buona norma pertanto aumentarne
generosamente le dimensioni, soprat-

tutto se si fa uso di un lungo path (il che
andrebbe comunque evitato); o, come
nel caso in questione, di un prompt
aggiuntivo.

Dove /E sta per Environment, 1 024 e

la dimensione assegnata in byte, e IP ha

lo scopo di rendere permanente m me-
moria il processore di comandi.
Ma cosa ne sara deH’ambiente nella

finestra DOS di Windows? Poiché essa
eredita l'intera configurazione (Path,

Prompt, Comspec e variabili), potremmo
presumere che erediti anche l'Environ-

ment Space. Purtroppo ciò è vero solo in

parte.

Noi abbiamo fatto la prova, dentro e

fuori da Windows, utilizzando What,
un'utility fornita da Microsoft a corredo

della versione 5.0 del suo Macro Assem-
bler.

In DOS, dei 1024 byte assegnati al-

l'ambiente, risultavano liberi circa 860
byte; lanciando invece il Command.com
da Windows ne rimanevano disponibili

meno di 100; una quantità del tutto

insufficiente.

Ciò significa che per disporre di un
comodo Environment nella finestra DOS
di Windows, è necessario effettuare

un’assegnazione specifica al Command
secondario.

La procedura è abbastanza semplice:

basta aprire il DOS.PIF e inserire nel

campo Optional Parameters, l'istruzione

/E:1024 (o un valore superiore).

Se poi, oltre ad aumentare le dimen-
sioni deH'ambiente, vogliamo al tempo
stesso cambiare il prompt di sistema,

possiamo utilizzare allo scopo il DO-
S.BAT, modificando semplicemente l'ul-

tima riga:

GOMMANO /E2046

Uscita rapida da Windows

Se siete stanchi di incappare all’uscita

da Windows nel solito messaggio «Ap-
plication Stili Active...», e di dover chiu-

dere una per una tutte le applicazioni

ancora aperte, potete utilizzare il PIF

Editor per rendere assoluta la procedura

d'uscita.

Aprite il DOS.PIF e selezionate l’opzio-

ne «Allow Close When Active».

Da questo momento, che vi siano o
meno applicazioni aperte, l'uscita da
Windows sarà immediata. Naturalmen-

te... a vostro rischio e pericolo.
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CalComp ColorMaster Plus:

A prova di gioiello.
1 diamanti, ie pietre preziose, i gioielli, sono oggetti

affascinanti a vedersi e la loro capacità dì mutare la

luce in una vasta gamma di riflessi multicolori spesso

lasda meravigliato l'occhio umano. Quando dobùamo

stamparli però, diventano soggetti critici, in grado di

mettere in difficoltà molti sistemi di riproduzione

deirimmagine.

Ora però, CalComp ha creato una linea di stampanti che,

con caratteristiche ai massimi livelli tecnologici e

260.000 colori, tiene testa perfino ai gioielli più

mirabolanti. Sono le nuove ColorMaster Plus e, con una

qualità a prova di gioiello, possono produrre per voi

trasparenti presentazioni, brillanti pre-stampe da

sistemi DTP, preziosi lavori di grafica creativa,

multicolori hard-copy dì progetti CAD.

Plug & Print:

Flessibilità e facilità d’uso

la gamma di stampanti a trasferimento termico

ColorMaster Plus è tanto ampia da soddisfare qualsiasi

esigenza: 2 formati base (A4 oppure A3/A4) e, per

ciascuno di essi, 4 versioni (per PostScript, per dati

raster, plotter, hard-copy RGB). Poi. per una

compatibilità a 360’, disponibilità di interfacce per PC,

Macintosh o workstation e driver per un grande numero

di software. E in più: approvazione Pantone, stampa al

vivo, impiego dì carta o trasparenti, separazione dei

colori, multiplexer esterno, e molto altro.

Se desiderate rendervi conto di persona delle qualità

di una ColorMaster Plus, chiedete una dimostrazione ai

riveditorì o ai Centri Dimostrativi CalComp oppure

contattate CalComp per avere un esempio di output.

'^^CalComp
CalComp spa, 20090 Pieve Emanuele (MI),

Via dei Tulipani 5, Tel (02) 90781519

Bologna: (051) 254104 -Roma; (06) 5914402

CeDIDln«ntivlCilC<np
Tate Bimi-Piv«(DII,ai2528<));Vlotfi«e(CN)r ini

l0l74)KW96XIBI«»l(SC(03,66a03M),DiBC*ll«l

sSSSsSS
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: 3466a00kStB>«t(VA>

.
VUiwba Uimuio (TVk



microLaser

La velocità della luce.

Texas Instruments propone microLaser: la

famiglia di stampanti laser da 9 e 16 pagine

al minuto oggi disponibili anche in versione

Turbo. Estremamente competitive e versa-

tili, offrono il vantaggio della modularità: la

configurarione base con linguaggio PCL,

512 KbyteRam, emulazione HPLJe t e inter-

faccia parallela, può crescere in qualunque

momento secondo le vostre necessità. 11

linguaggio PostScript originale Adobe con

1 7 0 35 Fonts anche scalabili, le espansioni

di memoria finca 10,5 Mbyte, leemulazioni

IBM Proprinter. Epson. Diabloe le interfacce

seriale o AppleTaik sono installabili diret-

tamente dall'utente. Il controller Magnum
con PostScript Livello 2 e processore RISC
offre i vantaggi di una maggiore disponibi-

lità di caratteri, di memoria e di velocità di

elaborazione oltre a furuionalità avanzate

di set up intelligente con commutazione

automatica tra le diverse interfacce ed emu-

lazioni. Così compatte da stare sulla vostra

scrivania, lemicroLasersonoparticolartnen-

tesemplicida utilizzare, sonoprogrammabili

da pannello per una stampa personalizzata

e offrono aiuti in linea anche in italiano.

a partire da

L. 1.990.000’

La famiglia delle microLaser comprende:

• microLaser Plus e microLaser XL: da 9

e 16 pagine al minuto includono 512 Kbyte

Ram espandibili a 4,5 Mbyte, emulazione

HPLJet, interfaccia parallela e cassetto di

alimentazione da 250 fogli. Espandibili con

scheda PostScript Adobe da 1 7 o 3 5 Fonts e

con controller Magnum per ottenere le

funzionalità del modello Turbo,

• microLascrTurboemicroLaserXLTurho:

da 9 e 16 pagine al minuto con processore

RISC includono2,5 MbyteRam espandibili

a 10,5 Mbyte, linguaggio PostScript Adobe

Livello 2 con 35 Fonts scalabili, emulazio-

ne HPLJet, interfaccia parallela e cassetto

di alimentazione da 250 fogli.

Instrumcntj. LasctjHèunmarchk'i.gijtrBiijHewleTt-PKlcarJ.

AppleT:itlc i un marchio rcemcaiodi Appiè Ciimpurer Ine.

^TXAS INSTRUMENTS ITALIA S.p.A.^

I CentmCoIleoni - Via Paracelso, 12 I

I 20041 Agrate Brianza (Mi) 2 I
* T..I OtO/At771 . Pa» ntO/M75riA 7:*

^ n microLaser Pius microLaser XL

I microLaser Turbo e XLTurbo

I Cognome

j

Nome_

Presso i rivenditori Texas Instruments.

Texas
Instruments



GRAFICA

Gli

nei Word

In questo stesso numero di

MCpresentiamo due articoli

relativiai WordProcessor sotto
Windows, che ne mettono in

evidenza e ne approfondiscono
due differenti aspetti.

Ilprimo aspetto, trattatonelle

pagine della rubrica Windows è

costituito dalle Tabelle, il nuovo
ed efficace strumento dì

organizzazione formale e logica

deldocumento.
Ilsecondo aspetto è costituito

dalle funzionalità Grafiche,

ormai inflazionate in qualsiasi

prodotto sotto Windows, e

quindianche nei WP, eche
servono, detto molto

genericamente e molto

semplicemente, per
impaginare delle immagini
all'interno de!documento
prodotto.

accessori Grafici

Processor per Windows

di Francesco Patroni

In realtà essendo l’ambiente Win-
dows grafico «per defini2ione«, tutto

quello che succede nel suo interno co-

involge, in una maniera o nell'altra,

aspetti grafici. È grafico tutto l'ambien-

te Windows, sono grafici i suoi stru-

menti, sono grafici i suoi Fonts, sono
grafici i suoi prodotti normali, sono gra-

fici i suoi prodotti grafici.

Qualsiasi aspetto grafico fa comun-
que salva tutta la precedente cultura

«Computer Graphics», che viene da
Windows messa a disposizione di tutti

i prodotti e di tutti gli utilizzatori.

Questo significa anche che sarebbe
bene che chiunque affronti Windows, o

più semplicemente utilizzi uno dei pro-

dotti sotto Windows, arrivi a conoscere
alcuni dei concetti che stanno alla base
della Grafica, cosi da non essere indot-

to a compiere errori, nel momento in

cui si trovi a dover realizzare o sempli-

cemente a dover manipolare un di-

segno.

Ad esempio non è raro trovare degli

utilizzatori inesperti che trovandosi tra

le mani Windows e conseguentemente
il PeintBrush eseguano con tale prodot-

to disegni che andrebbero fatti con tut-

t'altro strumento.

È questione di tempo, tra qualche
mese, quando Windows sarà ancora

più diffuso (è la tendenza) e quando i

vari applicativi avranno tutti a disposi-

zione ulteriori e sofisticati strumenti
grafici (è la tendenza), si diffonderà an-

cor di più la cultura grafica.

Per l’intanto vediamo qui e là, curio-

sando negli ultimi prodotti Windows di

tipo Word Processor che ci sono arriva-

ti, cosa sia possibile fare dal punto di

vista grafico.

I prodotti che useremo

Come detto più volte, dal momento
che viene pensato l'articolo al momen-
to che viene consegnato in redazione

passa un mese. E grosso modo passa
ancora un mese prima che lo stesso

veda la luce in edicola. In questi due
mesi escono nuovi prodotti, e prodotti

Figura I - Microsoft

dows - Import dal Clip-

Board.

Se. lavorando m Wn-
dovvs. si preme il ta-

sto Pnni Sareen. viene

catturata la videata

che pud poi essere in-

collata come immagi-
ne bit-mapped in qual-

siasi prodotto sta in

grado di riceverla. Può
poi essere rcroppa-
tav, ovvero gli si pos-

maigmi tutto intorno,

per eliminare parti non
desiderate.
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Oggetti

Nel maneggiare og-
getti grafici occorre

la possibilità sempre
valida Iquindi anche
quando non 6 dichiara-

ta) di passarli da un
prodotto all'altro per
eseguire su di essi

operazioni non per-

messe nel primo dei

figura 3 Word Per-

feci per Windows -

Importazione Controllo

Impaginazione

Ecco I tre passi logici

de percorrere quando
SI voglia, con Word
Perfect per Windows,
impaginare un disegno

o unVmmegine prove-

niente da file esterno
Ricerca dei disegno ed
eventuale Preview lan-

ciata dal File Manager
Icomodissimai Se il

disegno ha necessità

passa al Microeditoi,

visibile nella successi-

va figura, aitnmenti lo

SI impagina diretta-

fico.

Word Perfect, già nel-

le versioni S t per
DOS. disponeva di ot-

time funzionalità per il

pretrattamento e per
rimpaginazione di di-

segni di qualsiasi pro-

venienza Nel Word
Perfect per Winriows

ta npresa ed é stata

specifica finestra este-

ticamente mollo ac-

cattivante Il disegno
SI può comunque solo

prima disponibili solo in inglese vengo-
no rilasciati anche in italiano.

Il materiale che presentiamo quindi

si riferisce ad una situazione di prodotti

«vecchia» di due mesi rispetto al vo-

stro «oggi».

I prodotti di cui parleremo sono in-

nanzittutto i tre Word Processor per

Windows, quello della Microsoft, Word
per Windows, giunto alla seconda ver-

sione (la terza se si considera che ci

sono state la 1.0 e la 1.1), quello della

Lotus. Ami Pro, giunto alla seconda
versione, che però è solo la prima to-

talmente Lotus, e il Word Perfect per

Windows, prima versione del più diffu-

so, negli Stati Uniti. Word Processor
per DOS.

Di tali prodotti esploreremo gli aspet-

ti grafici.

Vedremo anche un poco Microsoft

Publisher e Works, dei quali sono in

arrivo le versioni italiane, e che an-

ch’esse sprofondano nella grafica.

/ «Necessori» grafici

Questo neologismo è nato (non ci

giurerei) nella rivista consorella AUOIO-
REViEW e sta ad indicare, traslando l'e-

spressione neH'ambiente Windows,
quegli accessori grafici che non sono
più un lusso ma stanno diventando
pressoché indispensabili per chi voglia

usare tutte le potenzialità di Windows.
II primo Necessorio da citare è senza

dubbio il PaintBrush. che come detto e

come spiegato dettagliatamente nell'ar-

ticolo pubblicato nel numero 112 di

MC, svolge funzioni di servizio per tutti

I prodotti che operano sotto Windows.
Svolge anche la funzione di gestore

della ClipBoard, nel senso che l'imma-

gine catturata con il tasto PrnScrn, può
essere incollata in PaintBrush, può es-

sere in esso manipolata e può essere,

dal PaintBrush stesso, salvata nel for-

mato standard PCX.

Tutti i prodotti, di qualsiasi tipo, che
accettano di importare, via File o incol-

lare via ClipBoard. degli elementi grafici

lo fanno anche con i file PaintBrush e

con ritagli presi da PaintBrush.

Il passaggio attraverso PaintBrush
non è indispensabile- In altre parole si

può sempre catturare la videata con il

tasto PrnScrn e incollarla direttamente

nel prodotto di destinazione. Se tale

destinazione è uno dei Word Processor

sopra nominati è possibile scalare e
ritagliare al contorno l’immagine. Ne
vediamo un esempio in figura 1

.

Il secondo Necessorio è l'ATM Type
Manager che sistema in maniera defini-

tiva il problema dei Font sotto Win-
dows, soddisfacendo anche le esigen-

ze più spinte in termini di varietà dei

caratteri e di qualità delle stampe.
Tra i Necessori vanno ormai senza

dubbio citati i nuovi prodotti modulari

della Microsoft. Sono accessori grafici

modulari nel senso che la Microsoft li

sta via via «montando» su tutti i suoi

prodotti.

Lavorano tutti sfruttando una modali-

tà OLE «banalizzata», nel senso che
nel menu del prodotto è presente una
voce Inserisci Oggetto, che lancia il
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Pro 2.0 - Impari Grafi-

co ClipAn Ami Pro 2.

Lotus Ami Pro 2.0 par-

uri disegno, realiizalo

con II proprio Editor

Grafico 0 importato
dalla sua libraria Clip-

importare disegni vet-

toriali 0 immagini bit-

mapped fatte pratica-

menio con qualsiasi

prodotto grafico e di

inserirle anch 'esse nel

testo In questo se-

condo caso le immagi-

nipolabili

«. t- «k- I-

v,^4

unt

ll~Siv>e ^/tU uj
1

o m '—
1 m 1

1 i 1
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Figura 6 - Microsoft
Word 2.0 Oravi per
Windows - DXF im-

Word 2. ha Sue -per-

sonaU" funzioni di fm-

pon grafico attraverso

le quali vengono letti

disegni fatti con quaF
siasi prodotto grafico.

Qui lo vediamo alte

prese con il classico

Nozile di AutoCAD,
che giunto in Draw
può addmttura essere

prodotto sottostante, con il quale si

confeziona l'Oggetto Grafico. Alla fine

del lavoro sul modulo si rientra alla

base e l'oggetto va a finire nel prodotto

di partenza dove può essere impagi-

nato.

Siccome il disegno è un Oggetto In-

capsulato, OLE per l'appunto, in caso
di necessita si fa un doppio clik sullo

stesso e si fa ripartire l'applicazione

accessoria con già caricato l'oggetto.

L'oggetto così realizzato può essere

anche portato a spasso per i vari appli-

cativi Windows. In quelli che non rico-

noscono OLE potrà essere copiato e
anche manipolato, ma potrà tornare in-

dietro solo attraverso una ulteriore co-

pia (che in questo caso va al contrario).

Invece, in quei prodotti che riconosco-

no OLE, l'oggetto potrà esser incapsu-

lato per cui il ritorno sarà eseguito con
un semplice doppio click.

Vediamo (in figura 2) un testo rea-

lizzato con Word-Art trasportato nel

modulo Microsoft Draw, in cui viene
manipolato per modificarne i colori, non
modificabili invece nel modulo Word-
Art in cui il testo è stato generato.

Vedremo più in là un po' nel detta-

glio i vari Necessori.

Le differenze tra i tre

prodotti WP per Windows

Ribadiamo che stiamo osservando
esclusivamente gli aspetti grafici che
sono aspetti, per buona parte degli uti-

lizzatori di un WP, assolutamente mar-
ginali, rispetto a quelli più istituzionali in

un WP.
Allora cominciamo da Word Perfect.

Word Perfect è il prodotto di Word
Processing più diffuso in America e

conseguentemente è il più diffuso nel

mondo. Recentemente si è convertito

aH'ambiente Windows e quindi è nato
Word Perfect per Windows, che in pri-

ma battuta sta riproponendo, windows-
izzate, le stesse funzionalità della otti-

ma versione 5.1 per DOS.
Questo, se da una parte tranquillizza

i vecchi utilizzatori, che si trovano in

pratica le stesse funzioni e gli stessi

comandi di prima, significa che non c'è

stato un totale allineamento ai dettami

di Windows. Ad esempio, limitandoci

agli aspetti grafici, viene riproposto il

vecchio editor grafico che era ottimo

sotto DOS. ma risulta un po' inadegua-

to in Windows. Consente infatti nume-
rose manipolazioni del disegno, di tipo

preparatorio alla impaginazione, ma non
consente nessun intervento all'interno

del disegno (figura 3 e figura 4).

C'è da dire che Word Perfect DOS
delegava tale funzione ad un altro pro-

dotto, il Draw Perfect, per cui bisogna

vedere se anche quest'ultimo sarà tra-

sportato in Windows.
Ami Pro 2.0 della Lotus ha una sua

nutrita serie di Utility grafiche di vario

tipo (Diagrammi. Formule Matematiche
e Disegni Vettoriali) ma permette an-

che di eseguire direttamente l'importa-

zione dei file grafici (figura 5). Nel pri-

mo caso, se cioè il disegno è generato
con una delle utility interne, il disegno
è manipolabile, se invece è solamente
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figura 9 - Microsoft
Works per VMndOivs -

Incorporanone Pi Og-
getti Gralici

Anche i prodotti eco-
nomia tendono ad m-
dudere fumioni grafi-

che. Essi possono es-

sere comunque desti-

naiione di operazioni

di Taglia ed Incolla

Works per Windows
dispone di alcuni ac-

cesson in parte comu-
ni a quelii presenti in

aitri prodotti Microsoft

per Windows, come il

figura IO - Lotus Ami
Pro 20- Un lesto con
un disegno esplica-

Ipotiizando una larga

diffusione dell'uso del-

le fumhnaliià grafiche

del Word Processor
arriveremo a concepi-

re documenti in CUI te-

sto e grafica siano un
tult'uno. Ad esempio
se dovessimo comuni-
care un organigramma
nsuitereboe motto più

chiara una impostazio-

ne grafica di quanto

totalmente testuale

importato non è più manipolabile se
non nel suo complesso.

Tali oggetti grafici, qualsiasi sia la

loro provenienza, vanno tutti a finire in

una cornice, in pratica in un contenito-

re, di cui si può decidere dimensione,

posizione e aspetto estetico.

C'è in definitiva una disparità di trat-

tamento che talvolta potrebbe ingene-

rare confusione. Anche perché i forma-

ti importabili sono o il formato Clip-Art

interno (e certo non c'era bisogno di

ulteriori formati grafici) oppure il forma-

to standard Windows Metafile, ma solo

se il disegno è piccolo. Abbiamo prova-

to a caricare la Motocicletta che vedete

in uno degli esempi, ma non ci siamo
riusciti per problemi di dimensione.

Per le immagini bit-mapped Ami Pro

2.0 dispone del Modulo Image Proces-

sing che permette di eseguire una se-

rie di controlli sui toni di grigio presenti

sulle immagini provenienti da scanner.

Word 2 per Windows invece porta in

dote una mezza dozzina di accessori

grafici, ciascuno con una sua finalità e

una sua specializzazione. Ne parliamo

dopo. Per ora di diciamo solo che il

fulcro di tutto il discorso diventa Micro-

soft Draw.

Microsoft Draw sta alla grafica vetto-

riale come PaintBrush sta alla grafica-

bitmapped. Il primo lavora in formalo
WMF (Windows MetaFile, ne abbiamo
parlato nel numero 115 di MC) e il

secondo nel formato BMP o PCX.

Se importate in Word 2 un disegno
vettoriale o un disegno Bit-Mapped vie-

ne direttamente caricato Draw, che vi

presenta il disegno già convertito su

cui potete intervenire, oggetto per og-

getto, per modificarne non solo l’aspet-

to ma anche il contenuto (figura 6).

Questa è indubbiamente una marcia

in più non tanto per il fatto che si può
impaginare al meglio qualsiasi immagi-
ne di qualsiasi provenienza, ma per il

fatto che vengono sfruttate al meglio le

funzioni di cooperazione di Windows,
in cui vige la massima integrazione tra i

vari prodotti.

Altri prodotti

Con l’occasione vi ricordiamo l’ultimo

nato Publisher, che dispone del Mago
della Pagina, che serve per confeziona-

re dal nulla un documento semplice-

mente rispondendo alle domande che il

Mago via via vi fa.

Ad esempio se volete realizzare un
Giornalino, indicale il numero delle co-

lonne, il titolo, il numero delle pagine,

se volete o meno l'indice, ecc. Alla fine

dell'Interrogatorio, che come al solito

viene condotto in forma divertente e

scherzosa, il Publisher vi presenta, già

confezionato, il layout del documento,
in cui dovete solo indicare i nomi dei

file testuali o grafici da caricare. Più

semplice di cosi... Lo vediamo in figura

Vi ricordiamo poi la strategia Working
Together della Lotus che permette a

tutti i suoi prodotti di essere visto cia-

scuno come funzionalità dell’altro.

Quindi in buona sostanza la soluzione

suggerita da Lotus è quella di utilizzare

Prodotto Grafico

specializzato

che riversa nel

Word Processor

Figura 8 - Lotus Free-

lance Graphics per
Windows Per una
maggiore potenza gra-

fica è necessano nvof
gersi a prodotti stand

alone, dalle ceratten-

sttche più professiona-

li di quelle presenti

nella sezione Drawmg
de! 'Word Processor

Qui vediamo una vide-

aia del Freelance
Graphics per Win-
dows della Lotus, che
SI integra perfetta-

mente con l'ambiente

Windows, ed in parti-

colare con gli altri pro-

dotti. Ami Pro 2.0 e
123 per Wìntfows, del-

la stessa Lotus
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Figura V - Microsoft

Word 2.0 per Win-
dows - Tabella più

Grafica

Ovviamele le lumia-

naiità grafiche posso-

no entrare in sinergia

con tutte le altre Ad
esempio quella che
serve per definire una
tabella fatta di righe e
colonne permette che
I singoli elementi della

tm anche con dei dise-

gni di qualsiasi prove-

Figura 12 - Lotus Ami
Pro 2 0 - Formule a go
90
Anche la funaionahià

che permette, in tutù i

Word Processor per

Windows, di scnvere
delle Equazioni, ne-
cessane nei documen-

una dotazione stan-

dard £ anch'essa una
fumionalita di tipo gra-

fico in guanto i vari

»mboh utilizzabili sono

menti grafici inseriti in

speciali Set di Font

Figura 13 - iotos Ami
Pro 2.0 - Fumionalilà

di Charting.

Anche il Charting può
essere eseguito sema
dover ricorrere ad altri

prodotti. Sia Word che
Ami Pro dispongono di

un propno Modulo Bu-
siness Graphtc che
non ha nulla da invidia-

re a quelli disponibili

negli Spreadsheet, in

CUI le funzionalità di

Disrting sono peraltro

presenti da sempre o

ogni prodotto per svolgere il compito

verso il quale è più portato, permetten-

do però tra i vari prodotti la massima
sinergia.

E in tutti gli applicativi Lotus per

Windows, che sono 123, Ami Pro 2,

Freelance Graphics (figura 8) e cc;Mail.

c'è una serie di bottoni (le Smart Icons)

che tra l’altro servono proprio a richia-

mare gli altri a collaborare.

L'invasione della grafica si sta allar-

gando anche al prodotti Entry LeveI,

come Works per Windows, che nel

suo piccolo (in realtà è solo il prezzo
che è piccolo) dispone sia di un gene-
ratore di Grafici sia del citato Draw
(figura 9).

Spigolando qua e là

Potendo cosi facilmente mischiare

testo e grafici, sono praticabili nuove
modalità di composizione del documen-
to. Ne vediamo un esempio nella figura

10, realizzata con Lotus Ami Pro 2.0,

che mostra un testo in cui è stato

inserito un disegno, molto schematico,

che illustra graficamente un organi-

gramma.
Ovviamente le nuove funzionalità

grafiche possono entrare in sinergia

con tutte le altre funzionalità. Ad esem-
pio quella che serve per definire una
tabella fatta di righe e colonne permet-

te che le singole celle siano occupate
con disegni di qualsiasi provenienza.

Ne vediamo in figura 11 un esempio
realizzato con Microsoft Word 2.

E il termine di oggetto grafico va

sempre inteso estensivamente. L'og-

getto grafico può essere un disegno,

una formula, un diagramma, un testo

artistico.

E infatti anche le funzionalità che
permettono di scrivere formule mate-
matiche, di creare dei diagrammi di ti-

po Business, sono funzionalità grafiche

ormai dotazione standard dei vari Word
Processor per Windows.

Nel caso dei Generatori di Equazioni

vengono sempre adottate delle ricchis-

sime bottoniere dove i vari simboli ma-
tematici possono essere scelti con un

click (in figura 12 il generatore di for-

mule dell’Ami Pro 2.0), I simboli utiliz-

zabili sono in pratica degli elementi gra-

fici inseriti in speciali Set di Font.

Ormai anche il Charting può essere
eseguito senza dover ricorrere ad altri

prodotti. Sia Word che Ami Pro dispon-

gono di un proprio Modulo Business
Graphic che non ha nulla da invidiare a

quelli disponibili negli Spreadsheet, in

cui le funzionalità di Charting sono pe-

raltro presenti da sempre o quasi. In

figura 13 mostriamo un esempio mollo
chiarificatore del generatore di diagram-

mi dell'Ami Pro 2.0. Quello del Word
deriva in maniera sfacciata da quello

deH'Excel- In pratica è stata riutilizzata

una parte del suo codice.

Un giro in moto
con Microsoft Draw

Diamo una rapida occhiata al Micro-

soft Draw, una specie di Bravo Simac
per manipolare disegni. Importa di tut-
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to, sia disegni vettoriati che immagini
bit-mapped. A tali oggetti è possibile,

cuccando sulle due palette affiancate

sul fondo della videata, cambiare i colo-

ri di primo piano e di sfondo.

Tramite le varie opzioni di Zoom è
possibile passare dalla vista più ridotta

fino alla vista del piccolo particolare.

Nella figura 14 esemplifichiamo il

concetto di grafica vettoriale, quella fat-

ta di oggetti, manipolabili individual-

mente ed in maniera indipendente da-

gli altri oggetti.

Il disegno che rappresenta la Moto,
è fatto di vari «pezzi» che possono
essere raggruppati in un solo oggetto

oppure sgruppati pezzo a pezzo. E chia-

ro che in tale maniera viene smontato
il disegno e non la moto. Ad esempio
la ruota è fatta di tanti pezzi e occorre

selezionarli tuni insieme per togliere la

ruota.

Microsoft Draw, come disposizione

della Palette con gli Strumenti e della

Palette con i Colori, assomiglia terribil-

mente al PaintBrush di Windows, e

questo ad ulteriore dimostrazione della

tendenza ad unificare le funzionalità tra

I vari prodotti e ad omogeneizzare le

modalità operative.

Con Microsoft Draw si possono trac-

ciare segmenti, spezzate, quadrati, cer-

chi, ecc. Alle linee si possono attribuire

van tif3i di tratteggio e di spessore, alle

superflci vari tipi di retino. Tra gli stru-

menti di aiuto è da citare la presenza

della Griglia che facilita l'allineamento

degli oggetti (figura 15).

Il Logo di MC, mostrato in figura 16,

è sicuramente un disegno. Un disegno

da realizzare con un prodotto Vettoria-

le, ad esempio AutoCAD va benissimo.

Poi va esportato in un formato, ad

esempio DXF o HPGL, letto dai vari

Word Processor. Disponendo anche di

Microsoft Draw, il disegno si può leg-

gere, e, come si vede chiaramente dal-

la foto, si può manipolare anche pesan-

temente in quanto ogni lettera è ormai

diventata un «oggetto».

Conclusioni

In definitiva chi vuole utilizzare tutte

le funzionalità dei più moderni Word
Processor si deve intendere almeno un
po’ di grafica.

Questo sia che si limiti ad importare
file grafici da impaginare in un docu-
mento, in quanto è necessario essere
a conoscenza dei formati grafici e delle

regole di impaginazione, sia, e a mag-
gior ragione, che si creino e/o manipoli-

no disegni di qualsiasi provenienza.

La forma più elementare di manipola-

zione è lo scaling, che serve per adat-

tare l'immagine, che ha una sua misura
di base, allo spazio che le è stato la-

sciato nel documento.
L'attività opposta è quella creativa

che consiste nel creare con uno degli

strumenti a disposizione un elemento

grafico da inserire poi come parte inte-

grante del documento.
Tra questi due estremi esistono sva-

riate altre tipologie di attività grafiche.

Figura 14 - Microsoft

Draw Smontiamo la

Grafica veiionale. Il di-

segno che rappresen-

ta la Molo, ó fatto di

van -pelli" che pos-
sono essere raggrup-

pati in un solo oggetto
oppure sgruppati pal-

io a peno É chiaro

che in tale maniera
viene smontalo il dise-

gno e non la ruoto. Ad
esempio la mota é lat-

ta di tanti peni ed oc-

corre seleiionarli lutti

Figura 15 • Microsoft
Draw - Oggetti e loro

Propneta
Sperimentiamo l'am-

pienie di Microsoft
Dran che, come di-

sposinone della Palet-

te con gli Strumenti e
della Palette con i Co-

lon. assomiglia ternbil-

mente al PainiBmsh di

Wndons SI possono
tracciare segmenti,
spezzale, quadrali,
cerchi, ecc. Alle linee

SI possono aftntJuire

van tipi di tratteggio e
di spessore, alle su-
perfici van tipi di reti-

no Tra gli simmenti di

aiuto è da citare la pre-

senza della Griglia che
facilita l'alhneamenio

degli oggetti
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La Swift 24e si esibisce di nuovo, e questa volta, in un numero ancora più interessante. Soitanto per un

periodo limitato* si accompagna, senza aicuna maggiorazione di prezzo, ad un'accattivante serie di

programmi software e ad un kit colore completo. Il primo di questa serie è AMI 1.2 della Lotus, un

programma di trattamento testi/Desk Top Publishing, WYSIWYG,

Windows compatibile, facilmente aggiornabile alla versione

AMIPRO 2.0. Segue Adobe Type Manager con ben 13 font in più e

una gamma completa di caratteri fino a 250mm di altezza.

E ancora, il driver Citizen per Windows 3, il dischetto di servizio e

il kit colore completo. Insomma, la Swift 24e stampa su carta

esattamente quello che appare sullo schermo. Per ricevere maggiori informazioni

su questo grande programma chiama il distributore Citizen allo 02 21 60 62 77.

CITIZEN
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Fotografare Senza Negativi.
FotoMan'*^. La nuova, conveniente macchina fotodigitale per PC.

% Adesso non dovete più spendere tempo e denaro per lo sviluppo delle vostre

•
'

foto. FotoMon è tascabile, scatto fino o 32 fotografie ad ogni sessione e le

_ , digitolizzo in 256 sfumoture di grigio. Grazie allo pilo ricoricobile incorporato, al

flash outomotico e a! filtro per esterni, potete fotografare dappertutto. L’impiego

è semplicissimo, perché FotoMon è dotato di fuoco fisso e per azionorlo basto un

Una camera oscura nel vostro PC. solo tosto.

Potete trosferire le fotografie sul vostro PC ottroverso lo porto seriale e visualizzare i provini sullo schermo. Non vi resto quindi

che selezionare quelle che vi interessano ed usare il software FotoTouch'* (un’opplicozione Windows™) per ritoccare gli sfondi,

cambiare i formati, correggere contrasto e luminosità... e perfino creare effetti speciali.

Per ulteriori informazioni su FotoMon rivolgetevi al vostro concessionario o allo Logitech Itolia. Resterete... impressionati!
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Problemi di carattere

di Mauro Gandini

Dopo il nostro articolo su
TrueType molti lettori ci

hanno domandato: «Si, ma i

nostn problemi di font di ogni

giorno?». Abbiamo quindi

deciso di esaminare questi

problemi e dove possibile

dare qualche utile consiglio

sia per l'ambiente DOS sia

per quello Macintosh

Un carattere

per ogni piattaforma

Parlare di caratteri e font è nella mag-
gior parte dei casi come attraversare un

campo minato: ci sono un sacco di in-

sidie e molte volte non si sa esattamen-
te dove sono. Partendo da un minimo di

stona dei due ambienti DOS e Macin-

tosh, cercheremo di capire il perchè dei

problemi. Il problema principale è come
al solito legato alla mancanza di uno
standard vero e proprio ed alla presenza

di alcuni standard de facto. Quando un

decina dì anni orsono nasceva il primo
personal computer di certo non si po-

teva pensare che dovesse andare a so-

stituire i tradizionali sistemi di fotocom-

posizione, e quindi, non si può certo

pretendere che i progettisti di allora fos-

sero così lungimiranti (oggi forse esiste

un'attenzione maggiore da questo pun-

to di vista, ragione per la quale è spie-

gato il successo dei cosiddetti sistemi

aperti rispetto a quelli proprietari),

MS-DOS & Windows

10 anni fa il primo PC DOS di IBM
metteva a disposizione un set di carat-

teri da utilizzare a proprio piacimento e
basta.

La maggior parte dei programmi an-

cora oggi si basa sull'interfaccia carat-

tere e utilizza per la visualizzazione sul

monitor questo set originale. Per alcuni

anni si è andati avanti senza problemi

in quanto le normali stampanti ad aghi

erano nella maggior parte dei casi in

grado di presentare un solo carattere.

Nel 1984 Hewlett-Packard introduce la

prima stampante laser per il mondo dei

PC, la <1 mitica” LaserJet.

Da allora il mondo dei font non è sta-

to più lo stesso. Infatti la LaserJet in-

troduceva la possibilità di stampare con
caratteri differenti: la cosa era tuttavia

ben lontana dall'attuale situazione. Al

massimo si poteva stampare un docu-

mento con un solo carattere per volta,

però con piccole possibilità di modifica

come per esempio l'introduzione di pa-

role 0 frasi in corsivo o neretto. Per
cambiare carattere bisognava normal-

mente cambiare cartuccia di caratteri o
nelle successive versioni dotate di piu

font (0 di cartucce con più font) attivare

codici di controllo particolari per passa-
re da un carattere ad un altro.

Insiomma la vita non era semplice e
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Fino sli’avvenio della

stampe basata su

composisior'e

foloe/eliro/7fca, il

iipogralo componeva
lesa assembiandc.
mediante adeguati

sistemi, le singole

mediante dei

ohdccbeiii di aomOo
contenenti i singoli

Utilizzare piu caratteri nei propri docu-

menti era piuttosto difficile. Nel 1985
furono presentate le prime stampanti

dotate di linguaggio PostScript e si ini-

ziò quindi ad avere una piu moderna in-

terpretazione del ruolo dei caratteri nel

personal computing. Oltre a questo, la

nascita di ambienti operativi con inter-

faccia grafica, che data proprio 1985, fa

Si che anche l'interpretazione dei carat-

teri a video assuma la sua importanza.

A questo punto forse è meglio spie-

gare come l'interazione computerai
monitor/stampante&fotounità sia di es-

senziale importanza nel nostro discor-

so. Il nocciolo della questione è la dif-

ferente definizione con cui queste tipo-

logie di dispositivi sono in grado di ri-

produrre
I
caratteri. In un monitor infatti

possiamo avere una definizione variabi-

le dai 60 ai 120 punti per pollice che
salgono a 300 nelle stampanti laser per
arrivare a 3600 nelle fotounità. Ovvia-

mente ognuna di queste definizioni e in

grado di riprodurre con una diversa ac-

curatezza I differenti caratteri.

Questo è uno dei principali problemi

che hanno fatto perdere non poche
notti ai progettisti di sistemi operativi,

Oltre a questo si aggiunge il fatto che i

caratteri devono essere utilizzati m dif-

ferenti formati, A complicare ulterior-

mente le cose c'è il fatto che le stam-
panti nella maggior parte dei casi non
hanno molti caratteri disponibili al loro

interno: infatti a parte un set standard

di circa 30 font a disposizione nelle

stampanti PostScript, gli altri caratteri

devono essere acquistati a parte e poi

inviati alla stampante le da essa me-

morizzati 0 su memoria RAM o su un
apposito hard disk collegato alla stam-

pante stessa) con una procedura chia-

mata l'downloadingii. Giusto per finire

c'è anche da dire che non tutti i pro-

duttori di font adottano gii stessi para-

metri nella preparazione dei font.

Ora che abbiamo messo a nudo tutti

questi problemi vediamo cosa succede
al povero utente. Per quanto riguarda i

programmi ad interfaccia carattere

(Word-Processor, Spreadsheet, ecc.), il

problema dei font è sempre stato no-

tevole poiché essi sono normalmente
integrati nel programma stesso e non
possono essere visualizzati sul monitor

cosi come verranno stampati. Ciò signi-

fica in primo luogo che per avere con
due differenti programmi la possibilità

di utilizzare gli stessi caratteri, dovrem-
mo memorizzarli due volte nel nostro

PC ottenendo cosi una maggiore occu-

pazione di spazio suH'hard disk stesso.

In secondo luogo non sapremo esatta-

mente come il documento viene stam-
pato vedendolo sul monitor. Unica ec-

cezione i programmi dell'ultima genera-

zione che in qualche caso consentono
di avere un'anteprima di stampa a vi-

deo, non senza poche complicazioni,

ove però non è possibile apportare al-

cuna modifica.

Con l'avvento delle interfacce grafi-

che si può ottimisticamente pensare
che I problemi di font siano stati risolti,

essendo i font stessi integrati con l'am-

biente operativo e visualizzati in manie-
ra WYSIWYG. In effetti i problemi di

occupazione su disco sono risolti, ma
nascono altri problemi. Uno dei primi

problemi nasce dalla struttura stessa
dell'ambiente operativo. Per fare un
esempio riferito a Microsoft Windows
prendiamo in considerazione un file

molto importante, diremmo vitale per

Windows; WIN.INI. Questo file infatti

contiene tutte le principali informazioni

che il sistema richiede per gestire in

maniera accurata i differenti font, non
ultima quella relativa alla loro posizione

suH’hard disk. Il primo consiglio è quin-

di sempre di tenere aggiornato questo
file: attenzione però, massima attenzio-

ne nel maneggiare le informazioni con-
tenute in WIN. INI perché sono vitali

per l'ambiente Windows [salvate sem-
pre una copia di WIN.INI prima di met-
terci le mani).

Visto che Windows consente di cam-
biare la stampante o il dispositivo di

uscita (es. stampante laser e fotounita),

bisognerà essere sicuri che questi di-

spositivi a parità di linguaggio di descri-

zione utilizzato (PostScript) non operino
in maniere differenti. Per esempio una
stampante laser richiede il download di

un carattere che invece la foiounità ha
già disponibile: può capitare che un for-

zato download sulla fotounità porti la

stessa ad ignorare la versione ottimiz-

zata di tale carattere per utilizzare quel-

la propria della stampante laser produ-

cendo cosi un documento con il font a

soli 300 punti per pollice di definizione

anziché a 2540 punti per pollice della

fotounità stessa.

Poco dopo l'uscita di Windows 3,

Adobe ha presentato ia versione per

Windows di Type Manager (ATM) già

utilizzato con successo suH’originaria

piattaforma Apple Macintosh. La pro-

messa di questo prodotto è quella di

mostrare a video il carattere in maniera
assolutamente precisa o comunque più

vicina possibile alla realtà. In effetti, da
solo Windows, ha a disposizione alcuni

font da video, soprattutto i caratteri piu

piccoli, di corpo daH‘8 al 24: da questi

attraverso degli ingrandimenti vengono
realizzate delle approssimazioni per la

visualizzazione dei caratten più grandi.

Type Manager e m grado, basandosi
sullo stesso criterio di scalabilità intro-

dotto dal PostScript (realizzazione di un
carattere attraverso una interpretazione

matematica e non attraverso l'identifi-

cazione di singoli pixel) di ridisegnare a

vìdeo li carattere dandone la miglior in-

terpretazione possibile rispetto alla de-
finizione del video a disposizione, que-
sto per qualsiasi grandezza dei caratte-

Ma anche qui nascono dei problemi:

quando si installano i font ATM, auto-

maticamente il file WIN.INI viene pre-

disposto per fare i download di questi

caratteri sulla stampante laser. Atten-
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zione, però, se per esempio installiamo

il set di 35 caratteri base in PostScript

e la stampante ha già installati questi

font, dovremo andare a togliere le indi-

cazioni download da WIN.INI altrimenti

avremo una notevole perdita di tempo
in fase di stampa derivante dall’esecu-

zione di una operazione di download
assolutamente inutile.

Altri problemi sono creati da alcune

applicazioni Windows che non sono in

grado di interpretare la disponibilità o
meno delle differenti versioni di un
font. Infatti abbiamo magari deciso di

acquistare un determinato font, ma so-

lo in versione normale e non anche il

neretto o il corsivo: quando chiediamo
al programma di inserire tale carattere

e decidiamo per esempio dì utilizzarlo

in versione corsivo, il programma ci

consentirà di farlo attuando un'appros-

simativa interpretazione a video di tale

carattere, che tuttavia sarà successiva-

mente stampato nel suo stile normale

senza alcun attributo aggiuntivo. Infatti

il download del carattere sulla stam-
pante viene fatto con quanto disponibi-

le, cioè la sola versione normale. Solo

Ventura, in caso si selezioni un font di-

sponibile in versioni limitate indica

quelle disponibili e rende le altre inuti-

lizzabili (se per esempio il corsivo non
è disponibile tale voce apparirà in grigio

e non sarà selezionabile da menu).
Non esistono dati sicuri su quanti

font possono essere contemporanea-
mente utilizzati in linea neH’ambiente
Windows: alcuni report di grossi utiliz-

zatori parlano di oltre 150. Tuttavia ol-

tre i 100 possono iniziare dei problemi

legati anche alla grandezza del file WI-
N.INI.

Per creare uno standard in grado di

attuare un collegamento tra il mondo
DOSAA/indows e quello Macintosh, Mi-

crosoft introdurrà nella versione 3.1 di

Windows la tecnologia TrueType già

ampiamente verificata nel mondo Ap-

ple Macintosh dall'introduzione del

System 7 e per la quale la stessa Ado-

be ha realizzato una nuova versione del

Type Manager (ATM), già collaudata su

Macintosh, in grado di gestire simulta-

neamente i font TrueType e PostScript

(negli ultimi tempi si vocifera anche
deH'integrazione da parte di Apple di ta-

le gestore nella prossima versione del

System 7 con un progressivo abbando-
no della tecnologia TrueType a favore

di quella PostScript Type 1), Vedremo
al momento in cui ci sarà l'effettiva di-

sponibilità del prodotto, quali saranno
le scelte definitive, come reagiranno i

principali produttori di font e se il mer-

cato accetterà di modificare te proprie

abitudini in cambio di una maggior usa-

bilità dei font.

Esento: d: graz:e

uuliziaie nelle famiglie

di cersuere più

llil 1
Piene SoRS Squadrale Bù Lapidarie

Macintosh

Macintosh ha segnato la nascita del-

l'interfaccia grafica destinata al più largo

pubblico dei personal computer e di

conseguenza è stata la società che ha

più di altre segnato l'avanguardia in mol-

ti settori del personal computing, non
ultimo quello della disponibilità di font

diversi comuni per tutte le applicazioni.

I primi Macintosh consideravano i ca-

ratteri solo dal punto di vista del video

e cioè con una descrizione bit-mapped
(cioè che identifica ogni singola lettera

come un insieme di punti) adatto anche
alle stampanti a matrice di punti. Lo
stesso concetto era applicato al testo

che doveva essere stampato: in effetti

era un vero e proprio inconfutabile

WYSIWYG in quanto un punto nero sul-

lo schermo veniva riprodotto pan pari

sulla carta. L'importanza di avere font

differenti è stata forse un po' sottova-

lutata dai progettisti di Macintosh: essi

infatti avevano pensato che identificare

con 256 numeri i vari caratteri sarebbe
stato sufficiente. Oltre a questo aveva-
no fatto si che chi voleva introdurre sul

mercato un nuovo carattere dovesse
fame richiesta ad Apple per potere ave-

re il relativo codice di riconoscimento.

In pratica tra ! font studiati da Apple
e i numeri tenuti riservati per varie ra-

gioni, i produttori indipendenti di font

potevano contare a malapena su 200
numeri di codice. Per varie ragioni si ar-

rivò ad avere anche caratteri un po’ pi-

rata a cui il produttore dava un codice

uguale ad un altro font con la speranza

di non essere scopeno (soprattutto nel
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campo del free software). Il primo ef-

fetto SUI poveri utenti fu quello di avere

dei conflitti di sistema nel momento in

cui si volevano utilizzare o solo installare

font con i medesimi numeri di identifi-

cazione.

Infatti Macintosh caricava tutti i font

nel System e quindi incongruenze del

numero di identificazione portavano a

grossi problemi proprio di System, A
questo punto si decise che doveva es-

sere introdotta una nuova numerazione
che consentiva l'utilizzo di ben 16.384

codici di identificazione. Credete che i

problemi siano finiti? No di certo. Ora

nasceva il problema di font con lo stes-

so nome, ma di produttori differenti.

Ovviamente essendo il nome identico

(un Helvetica è sempre un Helvetica)

anche il numero di identificazione e

identico, però le caratteristiche dei font

magari sono leggermente differenti. Chi

ha necessità di sfruttare al meglio que-

ste peculiarità e quindi vuole installare

due di questi font potrebbe tornare alla

situazione iniziale con problemi di con-

flitto all'Interno del System.

Bitstream Facelift

La contenona di Adobe Type Manager

NeH'articolo si parla deH'Adobe Type Ma-
nager, ovvero un gestore di font a video

esistente sia per la piattaforma Macintosh
che per quella Windows, ma non si tratta

dell'unico esistente.

Per il mondo Windows esiste anche Fa-

celift della famosa Bitstream (famosa per-

ché in prodotti di molte software house tro-

viamo inseriti i loro font) che consente di

ottenere una buona visualizzazione dei ca-

ratteri a video.

In pratica Facelift viene fornito con 13 dei

più utilizzati caratteri e su questi consente
di ottenere un perfetto WYSIWYG sul mo-
nitor del proprio computer (ovviamente Bit-

stream è contentissima se decidete di in-

tegrare questo set iniziale acquistando altri

dei SUOI font proposti dalla sua vasta libre-

na|. Ma le sue funzioni non si fermano al

solo video: infatti, analogamente ad ATM,
anche se in maniera forse più avanzata, il

programma contiene alcune utility che con-

sentono un miglior utilizzo di varie stampan-
ti sia di tipo tradizionale ad aghi, che laser.

Per quanto nguarda le stampanti ad aghi,

Facelift intercetta i comandi diretti alla

stampante e li ottimizza: in pratica si può
agire sulla cosiddetta saturazione rendendo
il carattere più corposo e quindi più leggi-

bile.

Nel caso delle stampanti HP (Laserjet

Plus, li, IIP, IID, 111 e compatibili), Facelift

genera dei bitmap softfont che posso es-

sere scaricati e utilizzati con queste stam-
panti nel caso non siano residenti in esse:

ovviamente i risultati sono buoni fino alTu-

tilizzo di font di media grandezza (fino a 30
pt con incrementi di 1/2 punto). Ciò consen-
te una stampa motto più rapida anche se

aumenta l'occupazione di spazio sul disco

ngido del proprio computer e della memona
interna della stampante.

Una serie di parametri variabili consento-

no di gestire l'utilizzo di Facelift nel modo
più adatto. Se per esempio vogliamo avere

una maggiore velocità di visualizzazione (ri-

cordiamo che questi sistemi interponendosi

tra il sistema operativo del computer e la

scheda video, introducono un mimmo ritar-

do dovuto ai calcoli per l'elaborazione de)

profilo da visualizzare più vicino alla realtà)

possiamo aumentare la memoria cache a

disposizione: in questo modo il programma
deve richiamare meno informazioni dall'hard

disk del computer avendole già m memoria
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Con l'avvento della prima LaserWriter

e relativi font, nasceva il formato Type

3 per caratteri tipografici. Con questo
formato furono prodotte diverse centi-

naia di caratteri che in pratica hanno
creato il trampolino per l'attuale formato
Type 1. Alcuni produttori di font offrono

l'aggiornamento ai caratteri in formato
Type 1 dal formato Type 3, in quanto

solo il formato Type 1 supporta il siste-

ma di visualizzazione ottimale dei carat-

teri Adobe Type Manager (ATM).

Come già detto, ATM in pratica con-

sente di visualizzare sul proprio monitor

i caratteri con la definizione più alta con-

sentite. Il trucco è sefnplice: il carattere

a video non viene più generato attraver-

so una mappa di bit saivata nel System,

ma attraverso una formula che identifi-

ca inequivocabilmente le curve di quel

carattere. I calcoli poi vengono eseguiti

tenendo conto della grandezza del ca-

rattere da riprodurre. Per poter utilizzare

ATM bisogna avere una stampante la-

ser a disposizione o almeno i font in for-

mato download nella propria cartella di

sistema.

RAM, aumentando così la sua velocità ope- insiailsiione dei font

raiiva.

Infine esiste la funzione di Name Table

che consente di far collimare i nomi dei

font presenti nella vostra stampante con
quelli disponibili attraverso Facelift: se per

esempio state usando a video un carattere

Sitstream Swiss 721 SWA, potrete farlo

combaciare in fase di stampa con l'Helve-

iica standard presente nella vostra stam-
pante PostScript poiché questi sono i due
caratteri che più si assomigliano.

Unica nota dolente è lo spazio necessario

sul disco rigido per rinstallazìone di Facelift

e dei suoi 13 font, che ammonta a ben 1.5

Mb.

Lct Bitstream

give your

documcnts a

FaceLift!

Let Bitstream
give your

documents a

FaceLift!

Ecco la tipica dilfetema uuHnando o meno Facelift
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I airaiien siampetì aai moderni sistemi di composmione fotoeleuromca sono costituiti da una matrice piu

o meno densa (m funnone della nsoluzional d< punti

Il problema di ATM consiste nel do-

ver generare i caratteri a video facendo
dei calcoli, e non riproducendo sempli-

cemente una mappa già pronta di punti;

in tai modo la lentezza di visualizzazione

può essere sensibile. Viceversa il van-

taggio consiste nel non essere più ob-

bligati a tenere stipati nel System tutti i

nostri font in formato bit-mapped per

consentire una buona visualizzazione

sul monitor: nella maggior parte dei casi

sarà sufficiente tenere il carattere base
in formato 1 0 pt (normalmente il più pic-

colo) per risolvere tutti i problemi di vi-

sualizzazione. Come al solito alcuni ca-

ratteri hanno le versioni neretto (bold o

extrabold) che vengono viste come ca-

ratteri separati e quindi ATM, applican-

do un attributo come il neretto visualiz-

zerebbe un carattere non corrisponden-

te alla realtà che una volta stampato sa-

rebbe un carattere normale. Questo nel-

la maggior parte dei casi non succede
con I corsivi.

Per la gestione dei caratteri in Macin-

tosh sono molto utili anche programmi
come Suitcase: questo genere di pro-

grammi consente di non tenere occu-

pato spazio nel System per archiviare i

font disponibili, ma di tenere i font se-

parati e richiamarli solo quando neces-

sario. Alcuni utenti utilizzano malamen-
te Suitcase, in quanto praticamente lo

utilizzano per riempire comunque il

System di font che sono sempre in lì-

nea fin dal momento dell'accensione

del computer (infatti Suitcase domanda
se si vogliono riaprire font e accessori

automaticamente alla accensione del

computer). La cosa migliore è stabilire

alcune famiglie di caratteri omogenee
tra loro e che normalmente vengono
utilizzate nella stessa pubblicazione; fa-

cendo ciò si apriranno solo i font che
servono quando effettivamente servo-

no.

Tutti i problemi di caratteri vengono
maggiormente evidenziati nel momento
in cui si deve utilizzare un Service, per

esempio per ottenere le pellicole di

stampa. In questi casi dovremmo esse-

re certi che il service abbia i nostri stes-

si caratteri, possibilmente della stessa
marca, per essere assolutamente certi

di ottenere ciò che vogliamo. La solu-

zione può essere quella di fornire in pre-

stito il font al Service per ottenere il pro-

prio lavoro (attenzione! i caratteri sono
software a tutti gli effetti e quindi le co-

pie abusive sono vietate). A volte ciò

potrebbe non essere sufficiente, poiché

il Service magari possiede un program-
ma di download dei font su fotounità

non compatibile o vecchia rispetto alla

versione del carattere.

Un altro problema da non dimenticare

è quello dei file in EPS lEncapsulated
PostScript). Molte volte per comodità
vengono importate immagini in questo
formato nel proprio documento. Nella

maggior parte dei casi ci si dimentica

che se questi file EPS contengono un
determinato carattere, magari un po'

fuori dal comune, esso dovrà essere co-

munque fornito al Service, altrimenti

non si otterrà la stampa dell'immagine

stessa.

Sempre parlando di Service, esistono

alcuni programmi che consentono di

cambiare alcune regole applicabili ai ca-

ratteri come ad esempio m Kerning. Se
si effettuano modifiche alle tabelle che
includono queste regole (come è pos-

sibile in XPress) bisognerà ricordarsi di

fornire al Service anche queste tabelle

(nel caso di XPress sono riassunte nel-

rXPress data file).

C'è un’ultima precauzione da ram-
mentare quando st vogliono ottenere le

pellicole per la stampa da un lavoro rea-

lizzato in dtp: la definizione di una fo-

tounità è di gran lunga superiore a quel-

la di una stampante laser. Ciò talvolta

può portare ad ottenere delle pellicole

leggermente differenti dal nostro origi-

nale su carta stampato a 300 punti per

pollice con una stampante laser. Giusto
per comprendere ciò che vogliamo dire,

la definizione di una fotounità a 2540
punti per pollice è 8,5 volte superiore a

quella di una stampante laser. Cosi su
pellicola un carattere in corpo 10 otte-

nuto attraverso la fotounità avrà la stes-

sa precisione di un carattere come mi-

nimo di 85 punti ottenuto con una stam-
pante laser

Si tratta di un particolare da non tra-

scurare quando ad esempio si utilizzano

programmi che consentono di definire

lo spessore di contorno di un carattere

outline, che può apparire confuso su
una stampa laser, ma assolutamente
perfetto nella stampa da fotounità. L’ul-

tima tendenza in fatto di font per quan-
to riguarda Macintosh è la graduale in-

troduzione dei nuovi caratteri in formato
TrueType: attualmente sembra che ne-

gli Stati Uniti esistano parecchie fami-

glie di font in tale formato, ma non ab-

biamo ancora una casistica di problemi

riguardanti questi caratteri e soprattutto

in Italia, se si escludono quelli in dota-

zione con il System 7, non c’è possibi-

lità di scelta nell'eventuale acquisto di

altre famiglie di font.

Conclusione

ì problemi creati dai font non sono
pochi, ma con un po’ di attenzione e
tanta pazienza si può risolvere la mag-
gior parte di questi inconvenienti. La vo-

lontà di creare degli standard anche in

questo settore si scontra con abitudini

dei produttori e degli utenti che rappre-

sentano esse stesse degli standard de
facto.

In realtà, le cose sembrano andare
meglio di quanto ci si possa aspettare

poiché la strada intrapresa da molti pro-

duttori software e hardware in questa
direzione consiste nel rendere disponi-

bili dispositivi PostScript utilizzabili, at-

traverso una opportuna conversione di

tipo trasparente per l’utente, con com-
puter che adottano la tecnologia dei

font TrueType. PS5
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Lit 1.600.000*

Sketchmate.
Economico, semplice e potente

Gestisce 8 penne su 32 colori
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Interfaccia parallela e seriale
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Serie DXY.

Buffer da 1Mb incorporato (DXY 1300)

Capacità di riplottaggio (DXY 1300)

Selezione manuale di qualsiasi
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Display X-Y per la conferma

rapida delle coordinate

Meccanismo di soft landing

per prolungare

la durata delle penne

Supporto per l’uso verticale

Controllo manuale
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Semplice e sicuro

inserimento della carta

Interfaccia parallela e seriale
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RAY TRACING
coordinamento di Andrea de Pnsco

La luce, fonte dì energìa

e*** dì calcolo

di Mrsek Giuseppe Milko

Eccoci giunti, per chi di voi ci

ha sempre seguito, al quarto

capitolo della nostra

esplorazione nel mondo del

Ray-Tracing (R.T.). Questo
mese parleremo in modo più

approfondito di alcune fasi

fondamentali quali lo scopo e

l'utilizzo dello STAGE Editor,

dei parametri di Illuminazione,

sia GLOBALI, che dello scopo
primario delle LUCI, che,

come ormai ben sapete, sono
fonte di «energia» per il

nostro algoritmo di R. T.

Ma prima di iniziare a parlare

degli argomenti in questione,

passiamo subito alla grande
novità di questo numero, che
sono sicuro avrà grande
accoglienza da parte vostra, o
perlomeno di chi tra di voi

utilizza IMAGINEI per seguire

I nostri esercizi

Ho ricevuto nei giorni scorsi, diretta-

mente dalla Impulse Ine., l’upgrade alla

versione 2.0 di IMAGINEI.
Vi posso già anticipare che la nuova

versione è a dir poco entusiasmante.

Pensate che il solo manuale si è trasfor-

mato in un vero e proprio libro di circa

300 'pagine (I). Raccomando quindi, a

tutti i possessori della versione 1,1, di

procedere velocemente a richiedere

i'up-grade alla nuova versione e ad ap-

profittare della stupenda offerta riserva-

ta ai possessori della vecchia, che con

poco più di cento dollari possono entra-

re subito in possesso di IMAGINEI Ver-

sione 2.0 {un prezzo a dir poco eccezio-

nale). Le novità sono veramente nume-
rose, quindi vi chiedo di pazientare per

alcuni numeri prima di cominciare a

parlarvi di questa nuova versione e delle

nuove opzioni. Comunque, vedrete le

immagini del nuovo software nelle foto

Gisssfish

che via via pubblicherò negli esempi dei

prossimi articoli.

Questa attesa serve, dato che è mia
intenzione procedere come da program-

ma, analizzando le varie fasi teoriche di

sviluppo, in modo graduale, per passare

successivamente ad un utilizzo attivo

de! programma stesso. Potrò cosi con-

durvi verso le funzioni più avanzate, per

arrivare a scoprire, una volta che ci

saremo impadroniti delle tecniche di

base, quelle più nuove ed avanzate pre-

sentate nella versione 2.0. E importante

sapere che dobbiamo prima impradonir-

ci dei perché e dei come funzionano

determinate cose nel processo di R.T.

Solo procedendo in questo modo noi

saremo sicuri di poterle poi gestire in

modo veramente completo, senza an-

dar (per funghi...) per tentatìvi.

Qualche piccola anticipazione, tra le

novità aggiunte alla nuova versione, so-

no soprattutto i molti nuovi comandi
aggiunti e il potenziamento di quelli già

esistenti. È stato apportato un notevole

miglioramento dell'interfaccia utente e

anche della sua rappresentazione grafi-

ca sullo schermo, con nuovi gadget di

selezione dall'aspetto tridimensionale,

che a mio parere rendono il tutto ancora

più gradevole e di facile utilizzo.

Stiamo pian piano arrivando veramen-
te ad un fattore di interattività totale

che, pensate, non esiste neppure su

alcuni grandi software 3D che lavorano

su grosse workstation professionali.

Comunque, già da questo numero,
parleremo dei nostri esempi, riferendoci

direttamente alla nuova versione, che
nelle funzioni di base è grosso modo
rimasta uguale alla precedente.

Quindi i nferimenti che verranno via

via illustrati, saranno validi anche per chi

lavorerà con la vecchia versione (alme-

no durante l'attesa della propria nuova
versione).

Creare la scena

Come avete letto e visto nei numeri
scorsi con i semplici esempi sin qui
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real'czati, oltre a saper ben padroneggia-

re gli attributi colore e l'assegnazione

dei materiali, è fondamentale l'utilizzo

delle luci, essendo questo il principio

fondamentale di tutto il processo di

calcolo del R.T. Quindi posso tranquilla-

mente dirvi che luci e scenografia sono
due fattori che lavorano insieme per la

buona riuscita del vostro lavoro e quindi

deH’immagine finale.

Quello che voglio analizzare questo
mese è lo STAGE Editor, che come ben
sapete è quello che mi consente di

posizionare gli oggetti, i percorsi, la tele-

camera ed infine le luci, gestibili diretta-

mente dall'ACTION Editor (diventato

nella v. 2.0 un editor a sé stante e di

conseguenza il sesto sottoprogramma
di IMAGINEI).

Dovete pensare ad esso come al pal-

coscenico di un teatro o, meglio ancora,

ad uno studio cinematografico. Infatti

anche qui, come nel cinema, non fare-

mo altro che imitare e creare la sceno-

grafia che ci si può presentare nella

realtà (cielo, mare, oppure stanze ecc,),

0 creare una nuova scenografia magari

non esistente in natura e quindi comple-

tamente creata dalia nostra fantasia.

Tenendo ben presente queste cose fon-

damentali noi dovremo agire di conse-

guenza, curando in modo particolare

questa delicata fase di assemblaggio.

Procuratevi sega, chiodi e martello,

che da bravi scenografi ora iniziamo a

lavorare. La prima cosa da fare è trovare

la giusta posizione dell'oggetto principa-

le che ovviamente chiameremo «attore

protagonista», intorno ad esso mettere-

mo eventualmente gli «attori» meno
importanti che servono da «spalla» e

riserveremo il fondo o gli angoli della

scena stessa per le cosiddette «com-
parse», cioè per quel tipo di oggetti che
servono solo a creare scenografia.

Giunti a questo punto, dovremo tro-

vare la migliore posizione per la nostra

«Camera», in modo da poter inquadrare

al meglio tutta la scena (o parte di essa

se si tratta di un'animazione). Questa
fase 6 da considerarsi molto delicata.

MuSiC Hi Color

dato che sarà da questa posizione che
noi daremo la rappresentazione finale

con cui sarà calcolata la nostra immagi-

ne. È importante decidere subito se
preferiamo enfatizzare più l'aspetto tri-

dimensionale degli oggetti, oppure se
vogliamo dare più importanza alla pro-

spettiva, oppure se privilegiare la pro-

fondità di campo. Ed ancora, scegliere

se è migliore l'inquadratura dall'alto, op-
pure dal basso, inquadrare da destra o

meglio se da sinistra, da vicino (primo-

piano) 0 da lontano (panoramica), crede-

temi con tutte queste scelte a volte

questo diventa un vero e proprio di-

lemma.
Riusciti a far questo (complimenti),

non ci resta che scegliere l'obiettivo da

montare sulla stessa (quindi consultate

il manuale per le spiegazioni dettagliate

sulle procedure da utilizzare).

Questa operazione conviene però far-

la quando la scena è già in parte compo-
sta, ciò per non trovarsi alla fine con
oggetti, o troppo piccoli (grandangolo),

oppure troppo grandi (zoom), oppure
addirittura deformati (fisheye, termine

fotografico che significa grandangolo

molto spinto, appunto ad occhio di pe-

sce).

Altro fattore fondamentale è decidere

subito se il nostro scopo finale sarà

quello di fare una singola immagine o
se invece preferiremo creare un'anima-

zione.

Questo perché dovremo tenere conto
di problemi diversi a seconda della scel-

ta che faremo. Nel primo caso non

porremo nessun limite alla scena, dato
che i! tempo di calcolo sarà comunque
di un singolo fotogramma, quindi sare-

mo liberi di usare materiali molto impe-
gnativi come ad esempio trasparenze,

riflessioni, più fonti di luce, ombre, in

modo d'avere il massimo degli effetti.

Nel secondo caso se non porremo
dei limiti, il fare un'animazione di questo
tipo, potrebbe richiedere al vostro com-
puter alcuni mesi di calcolo (s), avete

letto bene, mesi).

inutile dirvi che ciò vi porrà problemi

non indifferenti.

Volete un esempio?
Glassfish (vedi l'immagine in queste

pagine), l’animazione che vinse il Sit-

Movie (a proposito, appuntamento a

Riccione dal 17/04/'92 al 20/04/'92, per

l'edizione 1992, dove potrete ammirare
dal vivo le mie immagini pubblicate su
lv)C), (o scorso anno, ha richiesto circa

un mese di solo calcolo. Notate bene
che nella mia scena, avevo solo due
piccoli pesci «palla» trasparenti con al di

sotto di essi una piccola base rifletten-

te. Se ad esempio avessi deciso di

animare il fondo, mettere delle piante

acquatiche che ondeggiavano al ritmo

delle onde e magari avessi aggiunto
qualche altro piccolo animale marino,

molto probabilmente di mesi ne sareb-

bero serviti almeno tre (che oltre ad
essere veramente troppi mi avrebbero
sicuramente escluso dalla mostra, an-

dando ben oltre il tempo di rappresenta-

zione della stessa). Come vedete è fon-

damentale procedere con le idee molto
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chiare ed evitare improvvisazioni (tranne

ovviamente per le nuove idee dell'ulti-

mo momento, che a volte si rivelano

migliori della storia creata precedente-

mente con tanto di storyboard).

Appare comunque chiaro che le «ri-

cette» tuttofare in questo tipo di lavoro

non esistono, data anche la complessità

dei molteplici fattori che noi dovremo
riuscire a controllare e padroneggiare.

Purtroppo, dato che l'algoritmo di

R.T. richiede lunghi tempi di calcolo è

molto meglio per noi se impariamo su-

bito ad avere il massimo nel minor
tempo possibile. Quindi lo STAGE Edi-

tor risulterà fondamentale per questo
scopo. Come al solito, vi rimando ai

manuali per le varie spiegazioni sull’uso

dei singoli comandi presenti nei menu
di questa parte del software. Ricordate-

vi deH'opzìone PATH, fondamentale per

creare percorsi definiti matematicamen-
te col metodo Booleano, in questo mo-
do sarete sicuri di avere tracciati quasi

perfetti e permettere così ai vostri og-

getti (che dovranno seguire gli stessi

PATH), un movimento molto fluido,

nonché la possibilità di far percorrere

agli oggetti stessi sentieri veramente
tortuosi e di grande effetto scenico nel

miglior modo possibile.

Lo stesso metodo naturalmente può
essere applicato alla «camera» ma (è un

mio consiglio) solo se l'animazione sarà

montata a passo uno. Succederebbe
altrimenti che usando il metodo Anim
compresso per visionare l'animazione

direttamente sul vostro computer, an-

che se disporrete di molta Ram, non
potrete che vedere solo pochissimi se-

condi della stessa. Questo perché cam-
biando molto un trame rispetto al prece-

Tnicchi e Mrtainicchi

dente o al successivo, non vi potrete

avvantaggiare del metodo di compres-
sione delle immagini, che vi ricordo si

basa sulla registrazione delle sole diffe-

renze presenti negli stessi fotogrammi.

Molto probabilmente l'animazione finale

risulterà essere anche a scatti (questo

perché cambiando di mollo l’immagine

da un frame all'altro, la decompressione
della stessa richiederà molto più tempo
e quindi sarà più lenta la sua visualizza-

zione).

Una volta posizionati oggetti e teleca-

mera e finito questa fase, non ci rimane

altro che il lavoro che considero il più

difficile e impegnativo, il posizionamen-

to delle luci aH’interno della scena.

La fotografia

Passiamo ora alla parte più difficile,

l'illuminazione.

Qui sta il vero segreto del saper ripro-

durre in modo realistico tutta la scena
che abbiamo pazientemente creato. In-

fatti è con il sapiente posizionamento
delle luci che noi potremo ricreare og-

getti veramente tridimensionali. Infatti

sarebbe inutile modellare oggetti bellis-

simi, con un effetto tridimensionale

molto realistico, quando poi posizionan-

doli all'interno dello STAGE Editor in

modo sbagliato o magari mettondogli
una luce in fronte, cioè parallela tra

telecamera e oggetto stesso, non
avremmo altro che, come risultato fina-

le, di aver anullato tutto il nostro pazien-

te lavoro di costruzione deH’oggetto.

Quindi, sempre per dimostrarvi in modo
pratico ciò che vi dico, pensate un atti-

mo alla fotografia. Probabilmente tutti

avrete in casa una macchina fotografica

(sia essa una costosa Reflex che un’e-

conomica Polaroid non ha importanza),

con questa avrete sicuramente provato

e visto voi stessi come sia difficile fare

fotografie di un certo rilievo (soprattutto

se confrontate con quelle di famosi

fotografi, o quelle pubblicate sulle mi-

gliori riviste).

Qual è il loro segreto? Com’è possibi-

le fare fotografie così belle? Semplice!

Essi (i fotografi) si sono impadroniti per-

fettamente della luce e soprattutto del

suo controllo. Attenzione, la luce è il

vero segreto, il bravo fotografo ha il

merito di saper vedere con i propri

occhi questo momento e di fissarlo per

sempre sulla pellicola fotografica. Vole-

te provare con un esempio pratico, mol-

lo semplice e che potrete fare da soli?

Bene, quello che dovrete fare è di foto-

grafare un oggetto qualsiasi messo in

un posto aH’aperto, ma con il sole di

mezzogiorno. Fatto questo, provate poi

a rifare la stessa fotografia nella stessa

posizione ma con il sole del tardo po-

meriggio oppure del primo mattino, il

risultato vi sorprenderà.

Vedrete che la seconda foto, quella

scattata nella tarda giornata, acquisterà

in profondità e tridimensionalità essen-
do la luce più tenue e diffusa in questa
fascia oraria, mentre quella scattata nel-

le ore solari più forti non farà altro che
appiattire l'immagine del vostro ogget-
to, pur essendo lo stesso reale e quindi

veramente tridimensionale.

Discorso a parte merita invece chi.

fotografo ancora più bravo, riesce a

riprodurre una luce naturale e d’effetto

all'intemo del proprio studio fotografico,

dandoci cosi l'illusione di essere in un
ambiente aperto e con una luce solare

diffusa. A questo proposito basta vede-
re le foto di alcuni cataloghi solitamente
fatti in interni, per vedere a quali strabi-

lianti risultanti si può arrivare, lo stesso

per provare queste cose, comprai una
Reflex un paio di anni fa. proprio per

studiare meglio e a fondo gli effetti

della luce sui vari oggetti reali e il modo
in cui questa influenza gli stessi.

Sono partito (come ovvio) da pessime
fotografie iniziali e poi migliorando man
mano che procedevo, sino ad ottenere

risultati sempre più interessanti, riu-

scendo infine a catturare particolari ef-

fetti di luce molto suggestivi e stimolan-

ti. Pur non essendo diventato un bravo

fotografo, ciò mi è servito come studio

e quindi mi ha portato un'esperienza,

quella che poi ho riversato sul mio lavo-

ro, cercando di ricreare quella particola-

re luminosità all'interno delle mie ultime

immagini create e realizzate.

A questo punto alcuni di voi potreb-

bero dirmi cosa c’entra il R.T. con la

fotografia, e io potrei rispondervi c'en-
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Timmy Toy (grande!

tra, come c'entra la fotografia nel cine-

ma. Non vi siete mai chiesti perché ai

cinema le scene e le immagini sono
più... più belle, mentre in TV sono più...

piatte, proprio per l'apporto della foto-

grafia e quindi del sapiente controllo

delle luci sia artificiali che naturali pre-

senti.

Questo è dimostrato dal fatto che in

alcuni spot pubblicitari di alta qualità,

dove si servono per l'utilizzo delle luci di

ottimi fotografi provenienti dal cinema,

le immagini sono più belle, esse infatti

SI avvicinano molto di più a quelle reali o

addirittura a quelle bellissime e spetta-

colari che normalmente vediamo solo ai

cinema.
Quindi, come il bravo fotografo riesce

a riprodurre la luce naturale nel suo

studio, noi come bravi Ray-Man dovre-

mo fare lo stesso nel nostro «piccolo

studio», naturalmente dentro lo STAGE
Editor.

Facile vero?

Dato che adesso non vi voglio annoia-

re con argomenti che non riguardano

direttamente questa rubrica, continuerò

parlando del nostro software, ma dato

che ora sapete come sia importante la

gestione della luce, potrete da soli ap-

profondire l'argomento, magari con la

lettura di libri che lo trattano in modo
specifico.

Le luci

Ritornando al nostro IMAGINE!, que-

sto si occupa in più modi della gestione

delle luci, anche se purtroppo mancano
cose rfiolto importanti che dovete sape-

re. Alcune di queste ad esempio, sono
l'assoluta mancanza della regolazione

del bordo della luce, con quel lieve

effetto foschia, utile in molte situazioni,

0 la mancanza assoluta di ombre su più

livelli (come ad esempio un'ombra che
ne copre un'altra sowrapponendosi in

modo più scuro), ma che vengono qui

rappresentate da due ombre esattamen-

te uguali. Questo inconveniente, a mio
avviso molto grave, non lo troviamo, ad

esempio, in un altro eccellente software

3D, REAL-3D. Esso fa perfettamente

queste distinzioni, avendo un algoritmo

di calcolo sicuramente superiore, dando
così ancora più realismo alla nostra sce-

na (vi mostrerò un'immagine esempio
dello stesso nei prossimi numeri).

Purtroppo REAL-3D è un software
adatto ai soli professionisti essendo ab-

bastanza ostico per chi già non conosce
tutte le problematiche di modellazione

tridimensionale. Infatti esso non lavora

con I poligoni ma usa delle rappresenta-

zioni matematiche per costruire i vari

oggetti, risultando così abbastanza mac-
chinoso per chi ha sempre usato, come

modellatori, solo i poligoni. Esso infatti

come filosofia di lavoro e gestione si

avvicina molto al software che ho prova-

to su grosse Workstation professionali

con importanti software 3D, ma che
personalmente reputo non adatto a per-

sone che hanno iniziato da poco a tratta-

re il mondo del tridimensionale.

A parte questi inconvenienti di IMAGI-
NEI, che (spero) potranno essere miglio-

rati col tempo, noi abbiamo disponibili

diversi tipi di fonti luminose, adatte quin-

di alla maggior parte delle situazioni.

Queste sono:
— Spherical, diffonde la luce in modo
uniforme in tutte le direzioni. Essa è

rappresentata da una sfera con un punto
al centro.

— Cylindhcal, diffonde la luce in una
direzione come uno «Spot». Essa è

rappresentata da una sfera ma con una
linea al centro.

— Conical, diffonde la luce in una dire-

zione Spot ma a forma conica, Essa è

rappresentata con una linea al centro

come la «Spot».

A queste fonti luminose noi possiamo
dare la possibilità di proiettare un'ombra
(Cast Shadows funzionante solo in mo-
do R.T.), 0 di diminuire l'intensità nella

distanza (Diminish Intensity). Inoltre pos-

siamo assegnare ad ognuna di esse un

colore scelto da una palette di oltre 16.7

milioni di colori (!).

Infine una vera e propria chicca, noi

abbiamo la possibilità veramente note-

vole, tramite DETAIL Editor, di assegna-

re a qualsiasi oggetto una fonte di luce.

Praticamente con questo metodo noi

possiamo fabbricarci qualsiasi tipo di

illuminazione che ci possa servire, anche
in situazioni molto particolari.

Con le nostre luci possiamo regolare

l'ampiezza del fascio luminoso e natural-

mente la potenza dello stesso. Questa ci

servirà per simulare al meglio una luce

solare, o la luce di una lampadina, oppu-
re la luce di una candela, creando effetti

particolarmente interessanti oppure ren-

dendo gli stessi particolarmente sugge-
stivi. Per far ciò ricordatevi che dobbia-

mo agire non solo sulla potenza del

fascio luminoso, ma anche sulla sua
ampiezza, calcolandone esattamente la

zona che esso dovrà colpire nella nostra

scena. Possiamo usare le luci come una
fonte mobile che sia sempre puntata su

un punto prefissato (TARGÉT), quindi

durante un'animazione essa seguirà il

propio punto di riferimento come succe-

de in un palcoscenico di teatro. Possia-

mo fare in modo che in animazione essa
si allarghi o si stringa o che addirittura

cambi di colore, passando gradualmente

da bianca a rossa a verde o ad altre tinte

di vostra scelta.

Le possibilità sono veramente tante,

anche qui non esiste la ricetta tuttofare,

dato che le situazioni che si possono
rappresentare possono essere le più

diverse. Quindi come già vi ho consiglia-

to nei numeri scorsi, dovrete fare più

prove e vedere qual è la situazione

ideale al vostro scopo. Penso comunque
che ora che avete appreso la base teori-

ca di funzionamento, nonché l'importan-

za fondamentale che le luci hanno nello

sviluppo della nostra immagine finale, da
parte vostra vi sarà molta più attenzione

nella manipolazione e nella creazione

delle stesse. Quindi spero vi possa esse-

re più chiaro lo scopo di mettere i punti

luce in posti «strategici» procedendo
quindi con una certa filosofia in modo da
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non andare per tentativi, come spesso
accade.

L'ambiente

Tutto questo trattamento delle luci

servirebbe a ben poco se noi non potes-

simo agire contemporaneamente a quel-

lo che viene definito fattore ambiente o
illuminazione globale.

Questo è gestibile direttamente dal

menu GLOBALS, che ora vedremo in

dettaglio essendo stato nei numeri scor-

si solo sfiorato superficialmente.

Questo menu risulta essere particolar-

mente complesso nella sua gestione

(come del resto Io è l'ambiente nella

realtà).

Esso infatti prevede la gestione di tutti

i parametri necessari a gestire in modo
completo la creazione degli sfondi. Per

capirne il funzionamento pensate al vo-

stro schermo come se fosse diviso in tre

fasce differenti. Nella fascia alta avremo
lo ZENITH, nella fascia al centro avremo
l'HORIZON ed infine nella fascia bassa
avremo lo ZENITH ma al negativo. Sapu-

to questo ci rimane come extra il fattore

AMBIENT, questo è il comando che
serve a darci la diffusione globale della

luminosità. Esso è di importanza fonda-

mentale, dato che agisce direttamente

sugli oggetti scavalcando le luci create

nello STAGE Editor, quindi attenzione a

dosarne bene il suo utilizzo dato che

tende a slavare
i colori. Lo scopo di

AMBIENT appare ovvio, quello di «illumi-

nare» le zone più scure che non vengo-
no sondate dalle luci presenti nella vo-

stra scena e di conseguenza dal raggi del

R.T., dandoci come risultato oggetti ten-

denti al nero e con particolari altrimenti

invisibili. Attenzione però, esso può es-

sere a sua volta scomposto nelle sue tre

componenti fondamentali quali il RED,
GREEN e BLU. In questo modo noi

possiamo avere luce ambiente di diver-

so colore e non solamente di tinta

«bianca ».

Pensate come esempio ad un tramon-

to, la luce presente sarà sicuramente
influenzata dal sole che sta tramontan-

do, quindi sarà rossa e tutto l'ambiente

circostante avrà sfumature che tende-

ranno dal rosso all'arancio al giallo tenue.

Noi possiamo con questi comandi ricrea-

re la stessa situazione che si presenta in

natura. Notevole vero?

Lo ZENITH invece sen/Irà a creare una
zona che per comodità chiameremo cie-

lo, anche qui abbiamo il totale controllo

sui colori che vi ricordo sono sempre
oltre i 16.7 miloni (!).

Se agirete contemporaneamente sullo

ZENITH e sull’HORIZON, avrete come
risultato di creare un cielo con un oriz-

zonte di diverso colore. La cosa interes-

sante è che questi due fattori saranno
gradualmente sfumati l'uno con l'altro e

quindi potremo cosi creare suggestivi

sfondi con moltissimi colori graduali. Se
ancora non siete soddisfatti del risultato

ottenuto, potrete usare la terza fascia e
cioè lo ZENITH al negativo, che per

comodità chiamerò terra. Quindi, come
risultato finale, noi partiremo dall'alto

con il cielo, gradualmente esso si misce-

lerà con l'orizzonte ed infine quest'ulti-

mo si miscelerà con la terra, a questo

punto l'effetto finale a 16.7 milioni di

colori è veramente eccezionale, non vi

resta che provare per credere. (Uhm...

questa l'ho già sentita).

Per chi non lavora a 24bit, non gli

rimane altro che usare la funzione BLEN-
DING, questa si occuperà di miscelare i

colori tramite DITHERING in modo che
possiate avere l'illusione di più colori

anche nel solo modo HAM che, come
sapete, utilizza solo 4096 colori (anche

se simulati con un artificio e quindi non

Per gli amanti del cielo notturno, ab-

biamo a disposizione la funzione STAR
FIELD DENSITY, che come già avrete

intuito dal suo nome, serve a creare un
fondo stellato. Naturalmente il cielo do-

vrà essere nero per il miglior risultato

possibile.

Se invece il fondo dovrà essere gesti-

to come chiave (cioè per essere genloc-

kato), ricordate l'omonima opzione altri-

menti avrete problemi con l'antialiasing

(tecnica che consente di diminuire le

seghettature nelle linee diagonali tipiche

della grafica al computer).

Infine grande novità della versione

2,0, la gestione della nebbia, ma que-
sta... è un'altra storia.

(Uhm.., anche questa l'ho già sentita).

Timmy Toy al gioco.

Conclusioni

Abbiamo visto, in questa quarta pane,

quale importanza rivesta nel R,T. il fatto-

re luce. Come già dettovi più volte, esso
è la base di partenza di tutto il processo
di creazione deH'immagine finale. La

luce è il motore, quindi equivale ad
energia. Più noi saremo in grado di

gestire e manipolare questa energia e
cioè le luci, più saranno belle e realisti-

che le nostre immagini finali. Spero che
non abbiate trovato troppo noiosa que-

sta fase 0 gli argomenti trattati, dato che
io lo considero un passaggio fondamen-
tale sia di apprendimento che di crescita

creativa. Comunque, nel prossimo nu-

mero, salteremo questi principi teorici

per passare ad esempi pratici di costru-

zione di uno 0 più oggetti. Vi anticipo

solamente che si tratterà sia della co-

struzione in dettaglio dell'oggetto stes-

so, sia (ecco il motivo di questa puntata)

di trasformarlo esso stesso in una fonte

di luce, mettendo quindi in pratica tutto il

ragionamento fatto sinora.

Se nel frattempo vi volete esercitare

durante l'attesa, potrete, sempre utiliz-

zando il solito esempio delle quattro

palle, combinare piu luci nella stessa

scena. Oppure cambiare le stesse da
SPHERICAL a TUBULA.R o CONICAL,
stando però attenti per queste ultime a

posizionare il fascio nella direzione delle

quattro palle (come spiegato nel manua-
le), altrimenti non ne vedrete l'illumina-

zione, rimanendo gli oggetti al buio

Quindi provate a variare i colori delle luci,

quelli dello sfondo, quelli dell'ambiente.

Ricordatevi di provare con diversi attri-

buti, dando loro diversi parametri. Buon
lavoro.

ise
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Guida al C&V Maker Show

L'aspirazione di ogni patito del DJV
è quella di poter contare su di una
rassegna globale. Un luogo pieno di

videoregistratori e camcorder
dell'ultima generazione, personal

computer predisposti

all'integrazione video, programmi
dedicati e dimostrazioni pratiche

non-stop. Un qualcosa simile al

C&V Maker Show che non è certo

una mostra, ma una nostra

innocente invenzione.

Un pretesto per parlare di una
«mostra che non c'è»

Il fine di questo articolo è catalogare

e concentrare in queste pagine di gui-

da, quanto è fisicamente acquisibile a

livello di Informazioni, solo spostandosi

e visitando più posti e in tempi diversi.

Una fiera per il settore del DeskTop
Video inventata di sana pianta per tro-

vare più facilmente la miglior soluzione

possibile alle nostre esigenze. Siamo
dei CVmaker, appassionatissimi ma un
po' affannati e ci interessa sapere co-

me, e se. sia possibile risolvere il pro-

blema.

Sony

Uno dei marchi più prestigiosi, una
delle industrie più attente alle esigenze

del settore di video.

Due oggetti motto interessanti, dei

quali ha già parlato Dino Greco in occa-

sione del Multimedia Expo di San Jose,

sono il Cl-1000 Vbox ed il CVD-1000
Vdeck,

Il Vbox è una particolare interfaccia

computer/video adatta all'integrazione

di ogni genere di apparecchiatura video

in un ambiente informatico capace, at-

traverso la connessione hardware fra il

controller Sony-VISCA e la porta paral-

lela del nostro computer, di gestire Vi-

deo-ln/Out da e verso il computer.

Il Vdeck invece, è in pratica la rispo-

sta di Sony al PC-VCR della NEC, Con
grande stupore notiamo che sul fronta-

le del Vdeck non vi è riportato alcun

tasto di comando. C’è solo il grosso
bottone dell'alimentazione, quello del-

l'Eject ed una serie di minispie di riferi-

mento.
Al riguardo veniamo informati che i

«tasti» ci sono... ma su floppy disk.

Ovvero, compresi in un pannello di

controllo che una volta caricato il relati-

vo programma di gestione salirà a mo-
nitor e potrà esser gestito via mouse. Il

Vdeck fa da base ad un trimtron da
14". Lo vedo bene, anche estetica-

mente, sulla mia scrivania, sotto al mo-
nitor e vicino aH’Amiga 500 Plus che ho
dedicato alle videoproduzioni.

Chi ha il Mac oppure un PC può fare

altrettanto ed è questo il bello della

proposta.

Per quanto riguarda le videoriprese,

l’altra faccia della nostra malattia, Sony
non perde l’occasione di stupirci con il

più versatile e potente dei camcorder.

Il CCD-V5000E. Alla Sony sanno benis-

simo quanto un CVmaker sia pazzo e
quante pazzie possa fare per un inte-

grato del genere. La videoripresa è la

base della creatività e disporre di un
portento come la V5000 è come il rea-

lizzarsi di un sogno.

L’oggetto, dal costo di mercato oscil-

lante su cifre intorno ai quattro milioni,

è un assoluto «mustii per chi intenda

l’approccio al professionale.

L'apparecchio è dotato di un sensore

da mezzo-mega di pixel, memorie
VRAM per TBC e riduzione digitale del

rumore, circuiti per l'effetto di dissol-

venza in macchina e per la moltiplica-

zione, sempre digitale, dello zoom da
x8 a x16. Sembra proprio non avere
limiti.

Un altro, costoso sogno, è certamen-
te rxV-ZIÓOOOE. Il mixer video (genera-

tore DVE compreso) che Sony immette
sul mercato, purtroppo ad un prezzo
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che è doppio perfino alla V5000. Volia-

mo troppo atto? Forse, come lo stesso

mixer video d'altronde: fermo immagi-

ne digitale, effetto Strobo, Multipicture,

Zoom, Negativo, Monocromatìsmo,
Mosaico. Solarizzazione, Correzione
cromatica, SoftFocus, Picture in Pictu-

re, Edit Monitor Function. Lo ZI 0000 è

il secondo oggetto, prettamente video

che turberà i nostri sogni.

Ma la Sony ci offre anche delle alter-

native più economiche. Come l'Handy-

cam F355E (1.300.000) e VCR sul tipo

deirSLV-474 (1.400.000) con i quali ci

rcsolve la- grama vita di squattrinati

CVMaker. Teniamo in considerazione

tale alternativa ed unitamente a quella

di Panasonic, la proveremo più avanti.

Panasonic

Regina del presumer anch'essa, la

Panasonic ci propone a sua volta il

monumentale NV-8000. Un VCR da 6

milioni di lire e caratteristiche da capo-

giro. Fra ie sue qualità principali spicca-

no il TBC, la sezione per il montaggio
programmato ed una serie di filtri

audio, come l’MPX. In pratica un edit

recorder in piena regola e che nulla ha

da invidiare alle varie serie professio-

nali.

Accanto atl'NV-8000 ecco la nuova
proposta dell’AVES, versione economi-

ca del già poco costoso AVE5. Il mixer
video per tutte le tasche, offre caratte-

ristiche davvero interessanti e ci offre

un momento di riflessione.

Anche se stiamo ancora nel settore

video e lontani da quello dei computer,
possiamo già pensare al fatto che an-

che il più evoluto dei programmi per

DTV, il pur fantastico player delle no-

stre animazioni, al momento di riversa-

re su videonastro può esser mortificato

dalla qualità dei segnale. Fra instabilità,

traballamenti vari e rumore video come
neve ce n'è da morire di frustrazione.

Per evitare ciò, per arrivare ad avere

qualità finali accettabili, è bene mettere

in conto l’acquisto di un oggetto, come
i moderni mixer video, in grado di offri-

re correzione cromatica e stabilizzatori

di segnale. Nessun sistema per DTV
ne può fare a meno. Anche neH’ambito

di una produzione amatoriale e, laddo-

ve ciò sia possibile, rinunciando even-

tualmente ad un genlock, È un vecchio
discorso questo che ci sentiamo sem-
pre il dovere di rinnovare.

Per quanto poi riguarda la proposta
l'low cost>i di Panasonic, questa si ri-

solve in un sistemino videocomposito
di tutto rispetto: come l’NV-F75, erede
del leggendario F70, e il cameorder
MS70 in VHS-C, Come detto per Sony,

un'accoppiata del genere può essere

sufficiente per fare video creativo. A
tutto ciò sono da aggiungere il compu-
ter. i programmi e le periferiche d'inter-

facciamento che andiamo subito a ve-

dere.

Commodore

Faccia piacere o no, ma quando si

parla di DTV il logo della «C» è un

punto di riferimento.

In effetti di proposte interessanti ce
ne sono. Chi segue la rubrica Amiga,
avrà letto sul numero di febbraio (MC-
microcomputer numero 1 15) alcune no-

te al riguardo del VideoDirector e del

Mediaphile. Hardware, in pratica dei

piccoli box da porre fra la porta paralle-

la e le connessioni L/S di Edit-Sync dei

propri VCR; e software, programmi di

controllo per la gestione sincronizzata,

via mouse, da far girare in multitasking

con gli applicativi per DTV più diffusi:

DVideo, AmigaVision, MediaShow, etc.

Attraverso il controllo misto hw/syv ga-

rantito dalle soluzioni offerte, è possibi-

le fare il montaggio delle sequenze me-
morizzate in Edit-List predisposte e ge-
stire effetti di supenmpose per titolare

0 animare grafica in genere. Rispetto

alle contorsioni a cui in passato il

CVMaker si dedicava, il passo in avanti

è enorme.
I creativi del video oggi possono pro-

durre in punta di mouse. Tutto sta inte-

grandosi sempre più grazie al sempre
maggiore uso che si fa dell'interfaccia

ARexx e di applicativi dedicati quanto
mai customizzati.

La proposta Commodore va dal «low
cost» dell'A500 Plus e gli integratori di

Gold Disk (VideoDirector) o il VideoPilot

della francese EMR, alle verticalizzazio-

ni offerte per mezzo della GVP che
produce (e fa produrre) schede e soft-

ware per l'ottima ImpactVision,
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Apple

La Mela colpisce ancora!

L'introduzione dell'estensio-

ne «temporale» del QuickTi-

me sta producendo gli stes-

si, benefici effetti che a suo
tempo generò il QuickDraw
I! potersi rifare senza proble-

mi alle qualità, le caratteristi-

che, i comandi e i comfort

annessi al System dalla nuova esten-

sione, è certamente una sorta di picco-

lo «paradiso» del CVMaker.
in questa sede quindi, senza ritorna-

Sw’)'.SiV-474 II conimelo i^srvo della fumions
Digii3l Edii Monitor del VCFI e del player

Sony P35SE

gestione editoriale e della stampa, ven-

gono qui rinverdite ed adattate al mas-
simo per il montaggio e la produzione

su videonastro.

Al riguardo l’opzione da menu del

«print to tape» usata da MacroMind
nella gestione del MediaMaker è em-
blematica.

A proposito: il Sistema Autore in

questione, unitamente al Director 3.0,

sono stati annunciati in versione Quick-

Time compatibile in una nuova release

che MacroMind ha appena annunciato.

Un'altra notizia interessante è quella

riguardante il VideoSequencerQT che la

Light Source dimostra, in pre-release,

quale complemento ideale per le fun-

zioni di edit/control del PC-VCR della

Nec.

Anche la Disney Software si annun-

cia interessata alle prerogative QuickTi-

me e prepara un nuovo The Animation
Studio, Attraverso un Mac a partire da

oggi sarà possibile fare storyboard, ca-

talogare. archiviare e produrre sequen-
ze AudioA/ideo in completo relax. Uni-

co problema: la gestione in Tempo
Reale.

La velocità con cui i «film» vengono
prodotti difatti, soprattutto se si spingo-

no in profondità risoluzione e bit-colore,

diventa di precaria gestione.

Sarò un visionano ma continuo a so-

gnare un «mostro»: un bellissimo per-

sonal computer fatto sut chip-custom

di Amiga e gestito dal System dei Ma-
cintosh esteso in QuickTime. E chissà

se il famoso «accordo del secolo» non
si dimostrerà come una sorta di lampa-

da di Aladino.

re sulla teoria — a QuickTime è stato

dedicato un articolo di presentazione

sul numero 114 di MC — quello che
possiamo evidenziare è l’effetto pratico

prodotto. Negli stand dedicati ai Macin-

tosh di ciò se ne ha palpabilissima con-

ferma.

La prima novità arriva dal prontissimo

software Premiere delia Adobe. Il già

conosciuto ReelTime, del quale Super-

Mac ha ceduto i diritti alla casa del

Photoshop.
Premiere, in combinazione con la Vi-

deoSpigot ed altre schede che si rifan-

no al QuickTime, è in grado di acquisi-

re, manipolare, gestire, comprimere e

produrre decomprimendo, intere se-

quenze video. Unitamente a queste
possono essere editate anche delle

tracce audio perfettamente sincronizza-

te alle immagini.

In tutta onestà si deve riconoscere

che, se Amiga, proprio come macchina
predisposta, si presta naturalmente al

video, è indubbio che il System/Quick-
Time si presenta invece come autenti-

co Sistema Operativo per video produ-

zioni.

Le stesse raffinate caratteristiche di

controllo e produzione inventate per la
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EMR VideoPilol perAmigs I Pannelli di Controllo perla conligurazione del

sistema produttivo.

Multimedia PC

Lo reputo un uovo appena schiusosi.

Il pulcino deve ancora mettere le pen-

ne, nel senso che le estensioni sono
state da poco introdotte e che più che
mai sono rivolte al multimedia. Il Desk-

top Video, soprattutto «quello per tut-

ti», verrà, ma obiettivamente bisogna

dare il tempo al tempo. Intanto si può
ringraziare ia straordinaria capacità rea-

lizzativa deil’AutoDesk che attraverso

l'Animation Player for Windows ci ren-

de comunque un assaggio di quello

che potrà essere. La proposta globale

dell'Animator, l'Animator-Professional e

l’AutoSketch possono trovar somma e
quindi completarsi proprio nel controllo

e nell'esecuzione temporizzata offerti

dall’Animation Player. Una gestione

confortevole; mouse alla mano, come
dev'essere in un moderno Sistema
Operativo. Lo dimostra anche la Macro-

Mind che dopo averne dato tempo fa

l’annuncio, finalmente immette sul

mercato Action!, la versione per Win-

dows di Director per Macintosh, Un
altro esempio da seguire è quello offer-

to dalla Matrox che portato la sua lllu-

minator-16 nel mondo di Windows, rie-

sce ora a farla anche gestire dal soft-

ware di controllo Personal Producer for

Windows. Storyboard, AA'-editing e

controllo sincronizzato. Il Producer è

aggettivato «personal», ma chiaramen-

te l'approccio è selettivo. Fatto per

un'élite, più da Professional che da

«Personal».

Resta comunque la certezza che da-

gli States sta arrivando una valanga di

novità- Il NEC PC-VCR è già pilotabile

da un buon numero di applicativi e

Windows 3.1, provvisto delle Estensio-

ni Multimediali, ha scatenato le menti

più fervide che progettano e realizzano

schede multimediali. Soluzioni di tipo

«All-ln-One» in grado di portare, oltre

all'adattatore VGA di tipo accelerato,

framegrabber in Tempo Reale, TV-Win-
dowing e controlli remoti direttamente

da mouse.
Osservando i primi pacchetti softwa-

re e l'hardware già disponibile, più i

vari depliant, si vede chiaramente
quanto l'effetto di spinta dato a Win-
dows da Microsoft, stia ora dando i

suoi effetti trainando tutte le Terze
Parti.

Conclusioni

È OVVIO che non tutti correranno ad
acquistare il V5000 o meglio ancora il

Panasonic NV8000 o il mixer video più

costoso. Non tutti, pur rimanendo «vi-

deopazzi» da legare, avranno cioè esi-

genze cosi spinte da esaudire, li fedele

VCR che ci attende a casa e l'Handy-

Cam da pochi ettogrammi da tenersi

nel palmo della mano, già sono suffi-

cienti.

E quanto è stato appena detto per il

video, vale anche per il computer. Alla

maggioranza di noi basterà aggiungere
una piccola scatoletta, come il VideoDi-

rector ad esempio, per realizzare il pro-

prio sogno. Altrettanti, perché no, con-
tinueranno a fare DTV con quello che
già hanno, poco o tanto che questo sia.

L'importante è che un simile tour nel-

l'immaginaria mostra del settore appe-

na frequentata, possa aver procurato

curiosità, piacere ed una convinzione: il

DTV è davvero decollato.

tsss
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Il DVE Digital Video Effect:

principi di funzionamento
prima parte

(iFlips, tumbles, spins. page turn

effects, perspective rotation, rolling

picture...»: termini che a molti

saranno non noti, anche solo

guardando TV con scarsa

attenzione, soprattutto nelle pause
pubblicitarie. Fanno tutti parte di

una categoria ben specifica di

effetti digitali che potrebbero

essere definiti come «illusioni

ottiche digitali». Il nome Mirage
Iby Quantel) implica un'illusione

ottica. ADO (by AmpexI parla di

ottica digitale e Zeno ha

un'assonanza con Zenone, il

filosofo greco. Un'illusione,

comunque, che ha più di un
fondamento scientifico-filosofico

Le apparecchiature che manipolano

picture video sono molto più simili di

quanto non sembri a quelle che genera-

no immagini sintetizzate da computer
graphics. I sistemi di computer gra-

phics, infatti, per poter computare im-

magini richiedono un'enorme potenza di

calcolo anche con CPU allo stato del-

l'arte e così i! tempo necessario per

generare anche un singolo quadro è

sempre troppo lungo per lavorare video

in tempo reale. I sistemi di effetti digita-

li, invece, hanno significato un notevole

passo avanti tecnologico se non altro

per avere a disposizione solo 20 millise-

condi di tempo per operare su un semi-

quadro prima che l'altro semiquadro
possa venir essere processato.

Tale processione deve così essere

fatta in modo estremamente rapido e

richiedendo un notevole consumo di

corrente, generando anche calore: per

fare un esempio basti pensare che il

solo ramo a 5 volt di un processore
Ampex ADO (Ampex Digital Optics) do-

vrà fornire al sistema circa 200 ampère.

La filosofia alla base di tutti i manipo-

latori video è la stessa di quella usata

dai cartografi per secoli; essi infatti so-

no stati angustiati per lungo tempo dal

continuo problema di dover rappresen-

tare la rotondità della terra su una su-

perficie piana. Per poter produrre map-
pe piane sarà necessario proiettare le

caratteristiche deH’originale su una su-

perficie bidimensionale. La figura 1 mo-
stra un esempio di questo.

Vi sono un certo numero di modi
differenti nel proiettare mappe sulla car-

ta e tutte loro, per definizione, produco-

no distorsioni. L’effetto di questa distor-

sione è che le distanze misurate vicino

alle estremità della mappa appaiono più

lontane di quelle che sono realmente.

Un altro effetto è che il «Great Orde
Route», il percorso più breve tra due
punti del pianeta, appare curvo su una
mappa piana.

Chiaramente il processo di mappatura
coinvolge quindi geometrie tridimensio-

nali per poter simulare il percorso dei

raggi di luce della mappa cosicché sem-
brino provenire da una superficie curva.

I sistemi di effetti video lavorano nello

stesso modo.
Lo spazio di indirizzamento di un

computer, lo sappiamo, è uni-dimensio-

nale ma un quadro video espresso co-

me righe e colonne di pixel può essere

considerato avere un indirizzo bi-dimen-

sionale come in figura 2. Tali sistemi

lavorano mappando gli indirizzi dei pixel

in due dimensioni.

Tutti i manipolatori video devono
quindi poter lavorare avendo una matri-

ce di pixel nella quale le colonne do-

vranno essere verticali, cosa facilmente

ottenibile se la frequenza di campiona-
mento del sistema è perfettamente
uguale ad un multiplo della frequenza di

riga di un segnale video.

Parlando del video poi. come forma-

to, sarà anche obbligatorio non usare un
composito poiché la fase delia sottopor-

tante colore diventerà non significativa

dopo la processione e soprattutto poi-
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ché esso dovrà essere decodificato in

luminanza e differenza-colore dando co-

si tre matrici di pixel sovrapposte tra

loro da dover processare, una della lu-

minanza e due della differenza-colore:

troppe per poter lavorare tranquillamen-

te, La frequenza di campionamento
standard di 13.5 MHz è un multiplo

della frequenza di riga e così segnali

digitali conformi a questo standard po-

trebbero essere usati direttamente, per

esempio provenienti da un registratore

video D-1.

Vi sono due principali tipi di sistemi di

effetti, quelli basati su processione del

semiquadro (field based) e quelli basati

sull'intero quadro (frame based); i primi

con un occhio aH’economicità e gli altri

alla qualità. La figura 3a mostra un
esempio di un sistema ufield based»
come l'Ampex ADO 1000. In questo
esempio la dimensione della picture do-

vrà essere raddoppiata e le informazioni

concernenti le linee del video di ingres-

so di un semiquadro appariranno in

quello di uscita, ovvio, mentre quelle

necessarie alla trasformazione, cioè

quelle aggiunte, dovranno essere pro-

dotte per interpolazione. In figura 3b
una macchina «frame based» come l'A-

DO 2000 e 3000 sta facendo la stessa
operazione: qui le linee necessarie per il

processo scelto proverranno dall'altro

semiquadro disponibile.

Chiaramente ci sarà un notevole in-

cremento di guadagno nella risoluzione

verticale usando macchine frame ba-

sed. ma anche un considerabile incre-

mento in complessità di intervento. Un
tale sistema dovrà quindi produrre un
quadro de-interlacciato dal quale ogni

semiquadro di uscita potrà scegliersi i

pixel, e generare quadri video alla fre-

quenza di un semiquadro suona come
ottenere qualcosa dal nulla, ma non è
esattamente quello che accade.

In pratica, nel tempo di generazione
di un semiquadro, le linee di esso saran-

no cosi disponibili e tra loro saranno
piazzate le linee provenienti dal semi-
quadro precedente {o più recente). La

figura 4 mostra cosi che ad ogni nuovo
semiquadro un nuovo paio di semiqua-
dri saranno combinati tra loro per forma-
re un quadro completo.

Sfortunatamente, però, non è possibi-

le usare l'informazione da due differenti

semiquadri direttamente. La figura 5a

mostra una scena in cui un oggetto è in

movimento. Quando il secondo semi-

quadro della scena abbandona la came-
ra che lo riprende, l'oggetto avrà assun-
to una differente posizione da quella

che aveva nel primo semiquadro ed il

Figura 2 - L 'migra pic-

lurg TV può essere
suddivisa m pinel indF

Quivocabile.
iftdtrìzzi delle colonne
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risultato della combit^azione dei due se-

miquadri nel comporre un quadro de-

interlacciato sarà una doppia immagine.

Oggetti .invece fermi davanti ad una
camera anch’essa immobile potranno

essere de-interlacciati perfettamente.

Sistemi «frame based» dovranno per-

ciò usare una tecnica detta umotion

sensing» affinchè il de-interlacciamento

venga disabilitato, quando ciò accade,

ed usata al suo posto Tinterpolazione.

Motion sensing implica la comparazione
di una picture con la seguente. Se l'in-

terpolazione è usata solo in aree del

quadro dove c'è movimento sarà neces-

sario testarlo comunque interamente. Il

movimento potrà essere rivelato dal si-

stema comparando il valore di luminan-

za di un dato pixel con il valore dello

stesso pixel due semiquadri più tardi.

Come due semiquadri saranno combi-
nati tra loro, ed il movimento può avve-

nire in entrambi, la comparazione dovrà

essere fatta tra due semiquadri pari e

due semiquadri dispari. Ci sarà quindi

bisogno di memorizzare quattro semi-

quadri per ottenere un «motion sen-

singii correttamente, e la luminanza ot-

tenuta da quattro semiquadn richiede

circa un megabvte di memoria. In prati-

ca però la velocità richiesta dall’opera-

zione darà non poche difficoltà alle me-
morie nello scrivere e leggere locazioni

in cosi breve tempo cosicché cinque

semiquadn talvolta sono necessari; uno
per il normale uso nell'evolversi dei

processi e quattro per il «motion sen-

sing». La figura 5b evidenzia come fun-

ziona tale tecnica, un operatore di sot-

trazione logica compara i pixel nel più

recente semiquadro pari con gli stessi

pixel nell'altro semiquadro pari prima di

questo, mentre l'altro operatore compa-
ra la stessa cosa tra i due semiquadri

dispari. Chiaramente, affinché tutto ciò

sia fatto in tempo reale, gli operatori

dovranno lavorare alla frequenza di cam-
pionamento e cosi CI saranno la bellezza

di 27 milioni di operazioni al secondo
solo nell'uso della tecnica di motion
sensing.

Le differenze tra i due operatori

avranno quindi valori diversi, da zero

quando esaminerà una picture immobile
al massimo quando per esempio vorre-

mo sfumare a nero un'immagine. Ad un
certo punto, nello scorrere del tempo,
dovrà essere presa una decisione, dal

sistema, di abbandonare pixel che si

trovano nel posto sbagliato dal prece-

dente semiquadro a causa del movi-

mento dell'oggetto ed interpolarli dalle

linee adiacenti del corrente semiquadro.

Se non c'è movimento da rivelare il

fatto che due semiquadri sono separati

net tempo e irrilevante e i due potranno

essere sovraimposti per generare un
quadro completo.

Quando invece ci sarà movimento
all'interno di essi, saranno sommati in-

sieme e divisi per due, per produrre

valori di interpolazione, i pixel al di sopra

ed al disotto di quelli «sconosciuti» dati

dalla comparazione. Se entrambi questi

meccanismi lavorano allo stesso tempo
potrà essere generata una picture di

miglior qualità prevedendo un «crossfa-

de», sorta di miscelazione, tra i due
semiquadn basato sulla quantità di mo-
vimento.

Per certi valori di movimento o nell'in-

grandimento della picture la perdita di

risoluzione data da una doppia immagi-

ne è uguale alla perdita di risoluzione

data dall'interpolazione. Questo para-

metro del movimento dovrebbe essere
interpretalo dalla miscelazione nel po-

terla sedare al 50/50, cioè in parti ugua-
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li. Un valore minore risulterà in un «fa-

den verso entrambi i semiquadri ed un

valore maggiore tenderà ad un fade

verso I valori di interpolazione.

Usando il crossfading, la transizione

di aree ad alta risoluzione a quelle a

bassa risoluzione sarà graduale e diffici-

le da notare ed in ogni caso l’occhio è

già di sua natura abituato a considerare

oggetti in movimento apparentemente
meno nitidi di oggetti fermi.

L'effetto di de-interlacciare un’imma-
gine è produrre una matrice di pixel che
è il dato di ingresso del processore. In

sistemi a 13.5 MHz, detta matrice sarà

di dimensioni definite in 750 pixel in

orizzontale e 600 in verticale in PAL e

500, sempre in verticale, in NTSC. Ogni
pixel nella matrice ha un indirizzo ed
esso è bi-dimensionale a causa della

necessità di specificare univocamente il

dato; è possibile poi trasformare una

picture indirizzandoci simultaneamente

nelle righe e nelle colonne che la com-
pongono ma questo è complicato e

molto difficile da ottenere in tempo
reale. Si era però scoperto, qualche

tempo fa, studiando aspetti della com-
puter graphics che un problema bi-di-

mensionale poteva essere convertito,

con una certa cura, in due problemi uni-

dimensionali. Essenzialmente, se una

trasformazione orizzontale che affetta

intere righe di pixel è prodotta nella

matrice, indipendentemente dalle altre

righe, seguita o preceduta da una tra-

sformazione verticale che riguarda inte-

re colonne indipendentemente dalle al-

tre simili, l’effetto risultante sarà io

stesso di una trasformazione bi-dimen-

sionale e, da un punto di vista accade-

mico, non ha nessuna rilevanza quale

delle due è eseguita per prima.

Ma c'è un ma. Convertire una scan-

sione «orizzontale» del quadro TV, per

sua natura, in un formato di colonne di

pixel in modo «verticale» richiederà

senza dubbio una memoria e anche
altro. Tralasciando le argomentazioni

squisitamente tecniche del processo,

l’atto di scrivere in memoria righe e di

leggerle come colonne è detta trasposi-

zione. Si avrà bisogno quindi di due
stadi di trasposizione per far ritornare le

cose come erano, come in figura 6, A
questo punto la trasformazione verticale

dovrà essere eseguita tra le due traspo-

sizioni, ma quella orizzontale certamen-

te prima della prima trasposizione o
subito dopo la seconda. Spero di essere
stato chiaro. In pratica l’operazione oriz-

zontale non potrà essere eseguita prima

poiché potrebbe interferire con i proces-

si di motion sensing e di de-interlace.
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Essa sarà eseguita dopo la seconda
trasposizione e ne leggerà le righe dalla

sua memoria. Poiché poi l'uscita del

sistema di effetti dovrà per forza essere
a scansione orizzontale la trasformata

dovrà quindi lavorare in sincronia con
quelli di riferimento di sincronismi. Un
ulteriore vantaggio di farla eseguire per

ultimo è che l’uscita orizzontale in tem-
po reale sarà di un semiquadro alla

volta. La trasformata verticale fatta pre-

cedentemente computerà solo la matri-

ce dei valori che posizionerà nel se-

guente semiquadro e che saranno ne-

cessari aH'uscita.

Con queste argomentazioni tecniche,

basate tutte sulle trasposizioni del cam-
pionamento e sulla seguente lettura dei

dati trasformati, saranno quindi possibili

inimmaginabili serie di effetti che vanno
dal più semplice come un solo ingrandi-

mento di un quadro alle più complesse
come ravvolgersi di un'immagine su

oggetti oppure percorsi su traiettorie le

piu strane. Nella prossima puntata ve-

dremo più a fondo tali aspettative.

Re
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Compressìon & Co

di Massimo Miccoli

Come ottimizzare lo scambio
di dati fra computer, quando
le informazioni viaggiano sulia

comune linea telefonica e

cioè impiegando il minor
tempo possibile?

Comprimendo i dati:

semplice no?
E cosi nacquero i primi

programmi che sfruttavano

algoritmi di compressione. A
maggior ragione ciò vale per
le immagini. Un'immagine in

Mode 15 sul nostro Archie,

occupa ben 320Kbyte di

spazio su disco e più saliamo

con la risoluzione, maggiore
sarà lo spazio richiesto per il

salvataggio deH'immagine.
Un'interessante applicazione

della geometria frattale

riguarda proprio la

compressione delle immagini.

Altri importanti contributi, in

fatto di compressione, sono
venuti dalle applicazioni su reti

neurali. Tutta la teoria e la

pratica in materia di

compressione e l'inarrestabile

evoluzione degli algonìmi

usati per fa/ fine ci

permettono oggi di ridurre in

maniera drastica lo spazio

fisico destinato al

contenimento
delTinformazione.

Compression ne è un
esempio lampante

La confezione

La Computer Concepts, diciamolo, ci

ha abituati a prodotti di alta qualità, e la

stessa eleganza delle confezioni confer-

ma lo stile della miglior casa produttrice

di software per il nostro Archie, Cosi,

anche questa volta le aspettative non
vengono tradite. Una piccola ed elegan-

te scatola rossa, contraddistinta dalla

grande scritta Compression (evidente-

mente stampata con Impression e Laser

direct) dà il dovuto all'occhio. All'interno

della scatola un manuale di 24 pagine, il

dischetto, la carta di registrazione che,

se spedita, dà diritto a ricevere gratuita-

mente a casa la rivista «Archimedian»:

tutte le novità sui prodotti della casa,

trucchi e supporto per un uso ottimizza-

to delle applicazioni della Computer Con-
cepts. E scusate se è poco!
Ma torniamo al nostro pacchetto.

Aprendo la finestra del dischetto pro-

gramma troviamo l'icona Instali e quella

del CFSreader, le versione PD del pro-

gramma che permette di scompattare in

modo trasparente i file precedentemen-
te compressi. Prima di espandere la

capacità, del nostro disco rigido, occorre
installare l'applicazione CFS. Facciamo
quindi partire l'Install diccando sulla sua

icona. Dopo una manciata di secondi

nella finestra del Filer appare l'icona del

CFS, mentre quella dell'install non è più

presente, A questo punto occorre fare

qualche precisazione sull' uso non lecito

del pacchetto.

Non più programmi protetti nella co-

piatura, ma piena responsabilità al pro-

prietario del pacchetto originale. Così i

programmatori della Computer Con-
cepts hanno pensato di contenere la

diffusione di copie pirata del program-
ma. In pratica ogni copia del programma,
conserva il numero di serie originale

attraverso il quale si può facilmente

risalire alla fonte «donatrice». Il numero
di serie è stampato sulla prima pagina
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del manuale ed è richiesto come input,

insieme al nome e cognome, all'inizio

della fase d'installazione.

Come funziona

Conclusa l’operazione d'installazione,

slamo in grado di dare il via alla nostra

applicazione, Il funzionamento di Com-
pression è molto semplice. In sostanza,

l’applicazione non è altro che un nuovo
Filing System, chiamato appunto CFS.

Questo va ad interfacciare il normale

sistema di gestione file del Risc-OS. sia

esso ADFS, SCSI o, IDE, conservando
l'assoluta trasparenza di gestione di que-

sti. Cliccando sull'icona del CFS. appare

sulla barra dei desktop l’immagine di un

nuovo floppy contraddistinta dal nome
ADFS 0. Spostando il puntatore al diso-

pra di questa e, criccando il tasto menu
del mouse, si accede al menu di configu-

razione. Nel menu troviamo le seguenti

voci: Info, che riporta le solite informa-

zioni sul programma e il vostro nome e
cognome accompagnati dal numero di

serie, New CFS, per la creazione di nuovi

archivi compressi, la voce Temp Dir,

dove va specificata la path del file di

supporto per la decompressione, la Save
Setting, per il salvataggio dei parametri

configurati e, infine, la Quit, per chiudere

uno 0 tutti i Filing System compressi

inizializzati. In default il primo sistema

inizializzato è l'ADFS 0, ovvero il floppy

interno dell'Archie. Se disponiamo di un
disco rigido e vogliamo inizializzarlo co-

me archivio compresso, sarà necessario

selezionare la voce New CFS dal menu
di configurazione, indicando il nome del

Filing System usato e quello assegnato
al disco rigido. Nel caso in cui sistema

usato Sia l’ADFS il nome da usare è il

seguente: ADFS:4. Negli altri casi basta

Compression

Distributore:

Spem Via Aosta. 86 • 101S4 Torino.

Prezzo (IVA compresa/: L. 150.000

cambiare il nome del sistema usato e. se
si dispone di più dischi rigidi, anche il

numero che identifica il disco. Natural-

mente lo stesso disco rigido può essere

identificato dal nome in precedenza as-

segnategli. Dopo aver definito il tipo di

memoria di massa utilizzato, si passa a

definire la path della directory tempora-
nea usata da Compression per la decom-
pressione dei file. La path può essere

indicata sia digitandone per esteso il

percorso, sia trascinando l'icona nel Filer

del disco da inizializzare. Se si inizializza-

no più archivi, non occorre definire più

path, ne basta uno, ma è importante

ricordare che la directory temporanea va

sempre allocata all’interno di un Filer

CFS,

In altre parole, se si vuole usare la

RAM disc come directory temporanea,
anche questa va inizializzata come archi-

vio compresso e, deve essere sempre
presente dal Filer del CFS, va quindi

salvata come configurazione di default

insieme a tutti gli archivi che ne fanno
uso.

La directory temporanea ricopre un
ruolo di fondamentale importanza all’in-

terno di Compression, in essa viene

decompressa l’applicazione o il file al

momento della sua esecuzione, quindi,

per un funzionamento corretto deH'appli-

cazione è necessario che il supporto
destinato aH'immagazzinamento della di-

rectory temporanea, abbia sufficiente

spazio per poter lavorare. Lo spazio
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richiesto per la decompressione dei file

varia a seconda della dimensione origi-

nale di questi e altrettanto variabile è il

conseguente spazio richiesto. È quindi

importante conservare uno spazio sem-
pre libero sul disco usato la cui dimen-
sione sia almeno pari a quella del file più

grande presente nell'archivio compres-
so. Ad esempio: se il file, nelle sue
dimensioni originali è di 600K, occorrono

600K liberi sul supporto destinato alla

directory temporanea e ancora, se si

vuole comprimere la partizione DOS, di

solito superiore ai 20Ó0K, bisogna riser-

varsi uno spazio libero in accordo alla sua

dimensione. A questo punto vi chiedere-

te, ma che senso ha comprimere i file se

poi lo spazio richiesto per lanciarli è pari

alla dimensione originale? Ed ecco la

risposta. I file vengono decompressi uno
per volta e la directory temporanea ri-

chiede spazio solo ne) momento del

lancio e per un file per volta, dopo di che
la directory viene svuotata e lo spazio in

precedenza occupato viene rilasciato.

Del resto, non hanno ancora trovato la

pietra filosofale e questo, a parte l’uso di

schede hardware Inon presenti nel pa-

norama archimedianol, è l'unico sistema

possibile per utilizzare, in modo traspa-

rente, archivi compressi.

L'archivio

Poniamo di aver iniziallzzato il disco

rigido ADSF:4. Come comprimiamo i

file presenti sul disco? Niente di più

semplice, Cuccando con il tasto select

del mouse sull’icona del driver CFS (il

nome che lo identifica è: ADFS:4),
apriamo la finestra del corrispondente

CFS Filer, ripetiamo la stessa operazio-

ne sull'icona del disco rigido gestito

dall'ADFS,

A questo punto ci troviamo di fronte

le due finestre dei Filer, una identificata

dal nome ADFS;4, l'altra dal
CFS#ADFS:4, All’interno di queste sono
presenti gli stessi file, quelli originaria-

mente presenti sul vostro disco rigido e
replicati in forma iconica net Filer del

CFS. Per comprimere tutti file presenti

sul supporto sarà sufficiente selezionarli

in blocco, attraverso la voce Select dal

menu dei Filer ADFS, trascinarli poi nel-

la finestra del Filer dei CFS e il gioco è
fatto. Nel peggiore dei casi, vi troverete

a disposizione almeno un terzo in prò di

spazio libero sul vostro disco rigido.

Qualche corìtroindicazione

Sul manuale è esplicitamente consi-

gliato di non comprimere intere applica-

zioni, anche perché, secondo la Compu-
ter Concepts, i vantaggi che si possono
trarre dal comprimere tali tipi di file è
veramente minimo. Dall'esperienza che
personalmente mi sono fatto «rodando
il programma», sono giunto alla conclu-

sione che ciò non sempre è vero. Infatti

seppure minimo, il vantaggio in termini

di spazio recuperato su disco nel com-
primere un’applicazione o meglio, tutte

le applicazioni presenti sul disco rigido,

comporta alla fine il recupero di una
grossa fetta di spazio, sempre a patto

che le applicazioni compresse sia in

numero considerevole. Ma attenzione!

Nel comprimere le applicazioni si posso-

no verificare stranezze operative in fase
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di esecuzione. Per evitare ciò assicura-

tevi che l'applicazione non sia protetta

da sovra scrittura e che lo stesso non
accada per tutti i file contenuti all’inter-

no della stessa. Se ogni volta thè com-
primete un'applicazione seguite le indi-

cazioni sopracitate eviterete tutti gli

spiacevoli messaggi delle Alert
Window.

Per eseguire un'applicazione com-
pressa, basta dare il solito doppio click

da mouse suil'icona del programma,
ricordatevi però che le applicazioni com-
presse lavorano su file aperti (quelli

scompattati che si trovano nella directo-

rv temporanea), in particolare i file Ba-

sic, Ed è proprio a questi che bisogna

prestare la massima attenzione in quan-

to i programmi in esecuzione che fanno

riferimento a questo tipo di file se non
arrestati alla regola (tramite l'opportuno

Quit) posso rovinare il file di pro-

gramma.

CFSreader

Questa applicazione di pubblico domi-
nio, permette ai possessori di Compres-

sion di creare archivi su dischetto in

formato compresso e di renderli acces-

sibili, per la sola lettura e decompressio-
ne, a tutti quegli utenti che non utilizza-

no l'applicazione. In pratica una volta

inizializzato l’archivio ADFSiO con il

CFS, basta trascinare i file da compri-
mere sul Filer del dischetto e copiare

infine su questo, il programma CFSrea-
der. In questo modo l'utente sprovvisto

del CFS non deve fare altro che cliccare

sull'icona del decompressore, per acce-

dere aH’archivio e consultare i dati in

esso contenuti.

Bene fin qua ci siamo occupati del

miglior programma in circolazione per

Archie in fatto di compressione traspa-

rente. Non meno importanti di Com-
pression, le applicazioni dello stesso
tipo presenti nel panorama PD e share-

ware di Archie.

ArcFS e Spark

Da prima utilizzato come sistema di

archiviazione, sui dischi che accompa-
gnano la rivista inglese i<Archimedes

World», oggi ArcFS si presenta in ver-

sione shareware. Questa applicazione

sostituisce il Filing System ADFS repli-

candone tutte le funzionalità. La diffe-

renza fra Compression e ArcFS risiede

nel diverso algoritmo di compressione
usato. Mentre Compression ne utilizza

uno creato ad hoc, l'ArcFS si appoggia
al noto programma di compressione
Spark. Questo programma, anch'esso
distribuito in forma di shareware, con-
sente di comprimere i file in diversi

modi e, cosa più importante, riesce a

scompattare qualsiasi tipo di archivio,

compreso quelli ZIP del mondo DOS e i

formati L2H di quello Amiga. Tornando
all'ArcFS va subito detto che la velocità

di decompressione risulta notevolmen-
te lenta rispetto a quella di Compres-
sion ovvero, non si può proprio parlare

di decompressione in tempo reale. La
prima versione dell'ArcFS non consenti-

va la creazione di archivi, ma la sola

lettura. Per la creazione degli archivi,

sempre in forma di directory, si doveva
ricorrere all’uso di Spark. L’ultima ver-

sione dell’ArcFS ha sorvolato questo
limite integrando al suo interno l'appli-

cazione per la creazione degli archivi.

Tabella di rapporto tempo-compressione

Tipi di file originale compresso
originale

tempo di copia

compresso

tempo di copia

Screen grab 120Kb 15Kb 3s 4s

Paint 66Kb 29Kb 2s 3s

Draw 163Kb 51Kb 2s 3s

Text 4.4 Kb 2.2 Kb 2s 2s

Scanned 435Kb 184Kb 4s 6s

Impression 213Kb 69Kb 13s 14s

Nella tabella sono riportati alcuni valori comparativi, fra hle in dimensioni originali e file compressi I tempi si

riducono notevolmente con maccbine equipaggiale di ARM3. Ancor più drastica la eduzione dei tempi se
viene usata la RAM disc, per la directory temporanea.

Conclusioni

il Compression rappresenta senza
dubbio lo stato dell'arte in fatto di com-
pressione trasparente. Del resto se il

vostro disco rigido vi inizia ad andare
stretto, questa è senza dubbio la giusta

soluzione. E se la velocità non è per voi

un problema, potete sempre rifarvi uti-

lizzando l'ArcFS. Certo dovrete rinuncia-

re al tempo reale di Compression, ma
come si dice... non si può avere tutto.
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cresce e raddoppia
In Via Anastasio II, al 338/340 apre

il nuovo punto vendita Computer Disoount

D
opo il grande successo

del punto vendita di Via

Nobiliore, COMPUTER
DISCOUNT apre a Roma il

secondo, fornitissimo negozio

di Via Anastasio II al 338/340.

Il nuovo punto vendita è in

grado di offrire ad un

pubblico sempre più esigente,

la qualità globale COMPUTER
DISCOUNT,

Una gamma completa di

prodotti selezionati delle

migliori marohe, il massimo

aggiornamento tecnologico ,

un qualificato servizio assistenza

pre- post vendita, la possibilità

di personalinare ogni

computer a misura di esigenza.

FACILITA DI PARCHEGGIO

Personal computer della linea "DEX"
uno esclusiva Computer Discount

Dal piccolo accessorio al

personal più sofisticato,

COMPUTER DISCOUNT è in

grado di soddisfare ogni

richiesta, a prezzi altamente

competitivi. Venite a
constatare di persona la

validità delle nostre proposte;

con l'occasione potrete

ritirare il nuovo catalogo che

Vi abbiamo riservato.

COMPUTER

DISCOUNT

la catena italiana

dell’ informatica



MACINTOSH

Utility per tutti i gusti
di Raffaello De Masi

U
no dei piatti che apprezzo con
maggior gusto sono le olive all'a-

scolana. Le ho provate per la

prima volta una ventina di anni fa ad
Ascoli Piceno, appunto, e devo ricono-

scere di essere rimasto abbastanza
sconcertato, all'inizio, quando mi sano
visto presentare, in un piatto, una quin-

dicina di olive impanate dal dubbio

aspetto e dall'ancora più dubbia bontà.

Fatto sta che, almeno fino ad allora,

avevo considerato le olive al più un

contorno, neppure tanto apprezzabile, o

magari da aggiungere alla pizza o agli

spaghetti alla puttanesca, per farli più

buoni. Ma che potessero assurgere a

buon secondo, a quanto mi dicevano

anche raffinato, mi parve, lì per li, una
pia speranza.

Oggi non può capitare occasione che
non mi trovi nelle Marche per non chie-

dere immancabilmente questo piatto

buonissimo e degno, secondo me, di

reggere il confronto con il più prelibato

salmone scozzese. E cosi le olive, da
modesto contorno, assumono dignità di

piatto di portata di alto livello. E oggi la

rubrica del Macintosh accoglie alla gran-

de. nella sua sezione principale, un ar-

gomento che finora era stato sempre
relegato a ruolo di comprimario, se non
proprio di riempitivo.

Ed eccoci, così, a parlare di utility, ma
alla grande, con argomenti degni di ri-

scuotere attenzione, interesse e perché

no, curiosità.

Il package

Now Utilities è una supercollezione

delle cose più utili che possano venire

in mente ad un utente Mac anche sma-
liziato. E. sebbene io sia un redattore

che cerca sempre di vedere il buono nei

prodotti che prova, devo dire che tanto

Now Utilities

The uliimeie System Bnhancemeni C^lection

Versiona 3.0

Now Software. Ine.

B20SW Herrison, Suite 43S
Portland. OR
Tel 1503)274-2800
Facsimile 15031 2740670

ben di Dio tutto riunito in una volta, al

prezzo di Qualche decina di dollari, fa

ringraziare li Padre Eterno per aver fatto

inventare il Mac e i software-man che
fanno di queste cose. A dispetto di

tutto quanto esso contiene Now Utili-

ties si presenta in una forma estrema-

mente dimessa; una scatola di cartonci-

no di piccole dimensioni che contiene la

cartolina di registrazione, il software {2

dischetti} e un manuale d'istruzioni dalla

dignitosa veste tipografica. Mancano i

fogli volanti dell’ultima ora (immancabili

in ogni pacchetto) e qualsiasi altro gad-

get 0 altro. Il pacchetto è fornito di un
installer, che permette di sistemare sul

disco rigido e, eventualmente dì rimuo-

vere, tutto quanto ci interessa; la cosa

è oitremodo utile in quanto la maggior
parte del software presente sui dischet-

ti è rappresentato da Init-CDEV; ideale

quindi un installer che si preoccupa di

mettere (e soprattutto di togliere) dalla

cartella Sistema tutto il materiale (file di

Setup, Frefs, file Data) che gli accessori

di pannello di controllo (oggi, in 7,

Estensioni e Preferenze) si trascinano

dietro, ammucchiando ciarpame nella

cartella Sistema (non è una cattiva idea

andare a fare un po' di pulizia, ogni

tanto, in questo pozzo di S. Patrizio, e
recuperare alcune centinaia di kappa
gettando via cose che non servono più).

Cosa è Now Utilities

Il pacchetto 3.0 di NU (che acroni-

mo!) è una potente collezione di utility

di appoggio al System che 'permette di

ottenere il meglio dal già potente siste-

ma di Mac. Si tratta di un notevole
upgrade alla versione 2.0 (che, lo ricor-

diamo, ebbe già un lusinghiero giudizio

di 4 topi e mezzo dalla rivista MacUser).
In accordo alta nomenclatura (e all'am-

biente) di System 7. NU (che comunque
funziona alla perfezione anche con ver-

sioni di Sys 6.X) si compone di esten-

sioni del pannello di controllo, estensio-

ni del controllo di Scelta Risorse, e di

alcune applicazioni vere e proprie. La

maggior parte dei componenti del pac-

chetto sono (come d'altro canto nella

precedente versione e in tutti i package
che fanno la stessa cosa) funzioni ag-

giuntive al Control Panel. Accenneremo
solo che, se funzionanti sotto System
6.X queste estensioni vanno diretta-

mente nella cartella sistema, mentre in

System 7 sono accolte dalia cartella
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relativa (e inserite automaticamente in

essa sia dairinstaller, sia cercando di

trascinarle nella Cartella Sistema).

I principali componenti di NU 3,0 so-

no così riassumibili:

— AlarmClock, che sistema, nella parte

destra della barra di menu, un orologio

digitale che mostra ora e data e lancia

lemmi messaggi", come prò memoria,

scadenze, appuntamenti e cosi via. La

versione attuale permette di cambiare il

colore delle cifre dell'orologio e l'uso

dell'orologio stesso come counter. An-

cora include diverse opzioni per settare

allarmi multipli, creare hot-key per i di-

versi dialoghi, e un pull-down menu
specifico.

— Desk Picture; forse l'opzione meno
cambiata rispetto alla versione prece-

dente, ma ha una sua utilità intrinseca.

Serve a sostituire il retino di sfondo

della scrivania con una immagine, in

bianco e nero o a colori. É migliorato

rispetto alla precedente versione in

quanto oggi è possibile scegliere diver-

se figure per ogni singolo schermo, in

sistemi multimonitor.

— MultiMaster è un mezzo ideale per

eliminare la ricerca tediosa e senza fine

tra cartelle nidificate tra di loro, al mo-
mento del lancio di un file o di una
applicazione. Il tutto è sostituito da pra-

tici menu pull-down e finestre pop-up.

Tra le diverse migliorie apportate ricor-

diamo la utilizzabilità intercambiabile tra

mouse e tastiera per la gestione della

utility, e una più chiara gestione della

memoria, con possibilità di eseguire ri-

dimensionamenti parziali della memoria
delle singole applicazioni dall'interno di

un meno appositamente dedicato.

— Now Menu, utility che permette di

modificare il menu mela creando sub-

menu per accessori di scrivania, pannel-

li di controllo e risorse disponibili. Opzio-

ne già presente è la possibilità di acce-

dere a questi menu in qualunque punto

dello schermo, oltre alla nuova disponi-

bilità di sviluppare diverse forme dello

stesso submenu-
— NowSave: utility di cui sentivamo
davvero la mancanza, inserisce diretta-

mente nei menu delie singole applica-

zioni, in corrispondenza del File, una

chiamata di menu che determina l'auto-

salvataggio del documento su cui si sta

lavorando (in maniera abbastanza simile

a quanto avviene in Full Write Profes-

sional, in Word Perfect e nel nuovissi-

mo Word 5, ma con maggiore elasticità

e potenza).
— ProFiler è una applicazione che ana-

lizza il sistema, la sua configurazione e

la sua componentistica, in modo da

semplificare la mappatura dei conflitti di

software. Esso crea un report del siste-

ma, dei DA e degli INIT-cdev presenti.

delle utility in funzione, in poche altre

parole di tutto quello che sta accaden-
do. Ad esempio, finalmente, con Profi-

ler abbiamo avuto ragione di uno strano

bug che, usando Word 5, bloccava la

stampa sulla nostra NTX.
— ScreenLocker crea una facile e po-

tente protezione via password per la

macchina su cui è installato. Inoltre

Screen Locker tiene traccia di tutto

quello che viene fatto sulla macchina,

per CUI SI può monitorare l'attività, ad

esempio, di macchine installate nel no-

stro ufficio senza che chi le usa possa
rendersi conto di essere controilato.

— StartUp Manager è l'ideale comple-
mento a ProFiler; si tratta di un Init che
controlla gli Init, In altri termini, attraver-

so di esso è possibile inserire o esclu-

dere dal caricamento al lancio del siste-

ma, tutte le estensioni a disposizione

del System, ma è anche possibile modi-

ficare l'ordine di caricamento {cosa

estremamente utile, ad esempio, per

risolvere conflitti, cosa che doveva es-

sere prima fatta modificando nomi o
introducendo caratteri fittizi). Non solo,

ma è possibile creare degli hot-key che
permettono caricamenti diversi a secon-

da deirapplicazione che si desidera uti-

lizzare (e che potrebbe interferire reci-

procamente con gli Init stessi).

- SuperBoomerang è una utility di ge-

stione dei file che permette di aprire file

che nell'ultimo periodo sono stati utiliz-

zati più di frequente. É, ancora una
volta, qualcosa di simile a quanto è oggi

presente in Word 5 o Excel 3, ma qui la

cosa è migliore in quanto la scelta non è

limitata solo alla disponibilità di file ge-

stibili dall'applicazione aperta.

— WYSIWYG Menu raggruppa le fami-

glie di font insieme in ordine alfabetico,

mostrandole nella loro forma tipografica

(ricordate Fontina, o l'analoga opzione di

SuitCase?), Ancora, ozpione estrema-
mente comoda, permette di riordinare i

nomi dei font nel menu in base a una
nostra scelta, in modo, ad esempio, di

mettere al top del menu i caratteri più

frequentemente utilizzati.

Giocherellando con le utility

Premetto una cosa; il mio System,
oggi che ho montato un disco rigido di

oltre 500 mega, oltre tutto «ripassato"

con AutoDoubler, si è espanso in ma-
niera esponenziale, raggiungendo, so-

prattutto grazie a una miriade di Init-
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Un esempio di log, se-

condo Il Setup delle li-

gure precedente Pec-

cdev la ragguardevole mole di circa 20
mega (ovviamente supportati da una
Ram di 16 IVlbyte e da una memoria
virtuale di altri 30). Perciò, quando rie-

sco a mettere le mani su un nuovo Init

0 cdev particolarmente interessante,

devo procedere con i piedi di piombo e
provare e riprovare a lungo per essere

sicuro (e non lo sono mai del tutto) che
tutto proceda alla perfezione. Figurarsi

stavolta a sbattere tutti in una volta

dieci e passa nuovi elementi nel mio
pannello, senza contare quelli della pro-

va accessoria di Hand-Óff. Bene, ho
avuto solo un problema con NowSave e

Word 5, e uno con File Saver di Norton

Utilities (che non ha voluto proprio sa-

perne di funzionare con nessuna delle

utility di NU). Per il resto, incredibile a

dirsi, è filato tutto liscio. Parlare di tutte

queste utility è impossibile. Procediamo
a braccio e vediamo le cose più interes-

santi e curiose; il resto potrete scoprirlo

da voi (sennò, lo «sfizio» dove va a

finire?). C'è da tenere presente che, al

lancio deH'installer, ci viene chiesto di

indicare quale utility si desidera installa-

re. Francamente non credo che tutti

possano essere fortunati come me, e

siccome, in queste cose, è più facile

mettere che levare, consiglio di aggiun-

gere un paio di utility alla volta per
testare quali vanno bene e quali interfe-

riscono (ovviamente se avete installate

solo le utility Apple, potete caricare sen-

za problemi tutto e tutto funzionerà alla

perfezione; ma chi è tanto virtuoso?).

Diamo un'occhiata più da vicino a

Alarm Clock, Non avevo più a disposi-

zione una utility del genere da quando
disattivai quella presente nel pacchetto

di DiskTop (che interferiva con Mac-
Draw e ClarisCad), e la cosa mi incurio-

siva particolarmente. L'introduzione alla

spiegazione dell'uso della utility, sul ma-
nuale. parte precisando che, usando (e

divertendosi) con un computer facile

come Mac è semplice perdere traccia

del tempo che passa e mancare a un
appuntamento. Ecco allora intervenire

AlarmClock.

Appena installata, questa utility auto-

maticamente mostra l'ora nel menu bar.

Premendo il tasto del mouse mentre è

sull'ora, si srotola il menu relativo, che
permette di settare tutti i parametri

(messaggio, ora, anticipo, numero di

ripetizioni) del messaggio stesso. Atten-

zione, il menu, comodità impareggiabi-

le, mostra sotto alle opzioni principali gli

appuntamenti in scadenza e permette
di disattivarsi immediatamente senza
andarseli a cercare nell'agenda stessa.

Gli allarmi funzionano più o meno
come quelli di DiskTop, e sono facili da
usare e da settare. Particolare interes-

sante è invece, come dicevamo prima, la

possibilità di creare, on fiy, un cronome-
tro o un contatore alla rovescia, di estre-

mo uso quando si desidera dedicare, per

esempio, od un lavoro o ad un appunta-
mento, il tempo strettamente necessa-
rio. Raffinata opzione in più, il conto può
essere ripetuto daccapo un numero illi-

mitato di volte (può essere utile per

tenere traccia degli appuntamenti, ad
esempio, in un gabinetto medico).

DeskPicture è una utility che si com-
menta di sé. Ricorderemo tra le altre

opzioni, la possibilità di eseguire il taglio

delle figure che si desiderano inserire

nello schermo, la loro scalatura, )a dispo-

nibilità. come dicevamo in precedenza,

di assegnare disegni diversi di sfondo a

differenti monitor; manca, peccato, la

possibilità di eseguire una rotazione tra

una serie di figure di sfondo selezionate,

ma sarebbe, forse pretendere troppo.

Esiste, invece la possibilità di eseguire

un parziale editing delle immagini
stesse.

Se DeskPicture è divertimento, Multi-

Master è professionalità assoluta. Usare
questa utility in maniera efficiente garan-

tisce rapidità, riduzione dello stress, e
ordine e facilità di lavoro. A cosa serve
l'abbiamo già detto e non si tratta di una
novità in assoluto (CE ToolBox fa più o

meno le stesse cose), ma qui il tutto

avviene, se mi è concessa la frase, in

maniera più soft (a parte l'assenza di

certi strani bug di CE; confesso però di

non possedere l'ultima versione di que-

sto software, ma ho provveduto ad ac-

quistare «The Last Version» e riparerò

alla mancanza al più presto). L'uso dei

pop-up menu è molto più semplice a

farsi che a dirsi e probabilmente, anzi

sicuramente, è meno stressante di quel-

lo dei menu gerarchici, troppo legati ad
un uso chirurgico e del mouse. Il bello è,

finalmente, che è possibile gerarchizzare

te applicazioni e i loro documenti, così è
finalmente scomparso i! terribile proble-

ma della ricerca senza fine nei labirinti

dell'hard-disk; ancora MultiMaster ha
opzioni comodissime per il passaggio tra

documenti analoghi e tra applicazioni

contemporaneamente attive.

Parlare di MultiMaster — essenzial-

mente parlare di NowMenus, utility che
va a braccetto stretto con la precedente.
Possiamo dire che lutto quello che di-

mentica di fare MM lo fa NM. L'aspetto

più caratteristico è dato dal raggruppa-

mento dei menu di barra, che adesso
possono essere raggiunti in qualsiasi
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punto dello schermo semplicemente
schiacciando un tasto di controllo (si

tratta di una utility di tutto rispetto se si

lavora su schermi di 20" o più).

Ma passiamo a NowSave, per chi non
l'avesse capito, l'utility che ho più gradi-

to. Quante volte, nel bel mezzo della

scrittura di un articolo, il nostro Mac ci ha
piantato, e noi non avevamo registrato

nulla (e, magari, la Molinari non mi crede

quando glielo raccontoll. 0 magari, co-

me è capitato a me, arriva la moglie che
stacca la spina perché deve collegare il

Folletto! Il problema, con NS è risolto. Si

Alcune operazioni di

serraggio delie diverse

utihiy, ira cui l'ulilissi-

rna NowSave

può configurare il salvataggio automati-

co a seconda del tempo trascorso, del

numero di battute alla tastiera o del

numero dei click del mouse (questa

opzione, ovviamente, è finalizzata ai pac-

kage di disegno). E magari si possono
configurare le diverse possibilità in ma-
niera combinata, al raggiungimento del

primo valore. Ma non basta; si possano
escludere dal salvataggio automatico do-

cumenti il CUI nome comincia, finisce o
contiene certi caratteri chiave, si può
agganciare il salvataggio a un
countdown, ci si può far chiedere perio-

dicamente se si desidera o no salvare, si

può settare un tempo minimo di attesa

prima del salvataggio (per non disturbare

con frequenti interruzioni, chi è veloce

con la tastiera). Meglio di cosi?

L'uso di ProFiler lo si è abbastanza
capito da quanto avevamo detto in pre-

cedenza. Poco da dire in più qui, pena lo

scendere in considerazioni tecniche per

10 meno fuori posto in un articolo come
11 nostro. Diremo solo che in mano a un
utente smaliziato, è un attrezzo diagno-

stico di eccellente valore.

ScreenLocker ha una utilità sua e

irrinunciabile in uffici, specie se fre-

quentati. Desiderate escludere dall'ac-

cesso di estranei una macchina, magari

perché contiene informazioni riservate o
perché e l'hosi di una rete’ Presto

fatto, ScreenLocker (che non è solo

Screen) fa al caso vostro. Non solo, ma
la tecnica della password, sempre peri-

colosa (se si dimentica, come può acca-

dere, la sequenza inserita) può essere

protetta da una password di backdoor

(fino a un livello massimo di tre), analo-

ga a quella dei grandi sistemi. Beh, se

poi dimenticate anche questa, ve ia

siete proprio cercata! ScreenLocker
permette ancora di settare uno Screen-

saver, con una tecnica simile a quella

del ben più famoso (e potente) After-

Dark. E possibile, ancora, decidere di

tenere un log delle attività (lecite e

illecite) eseguite alla tastiera, tra cui

tentativi di accesso, attivazione degli

Screensaver, gestione delle password e

loro uso, entry eseguite con successo,

spegnimenti e riaccensioni, lancio di ap-

plicazioni (con lista dei loro nomi), lancio

di Init e di DA, e cosi via. Il log può
essere illimitato, o automaticamente ag-

giornantesi agli ultimi n giorni.

StartUp Manager è un accessorio

piuttosto utile per risolvere problemi di

compatibilità quando DA, Font e soprat-

tutto INIT e cdev cominciano a prolifera-

re sulla nostra scrivania e in memoria.

SM regola la questione in maniera sem-
plice, offrendo alTutente la lista di tutti

gii elementi presenti nel sistema e con-

sentendo il loro settaggio, la loro esclu-

sione, e l'ordine di caricamento. È pos-

sibile cosi testare la configurazione del-

la nostra componentistica software
creando gerarchie di caricamento adatte

(non sempre gli Init sono incompatibili

tra di loro; spesso è sufficiente cambia-
re l'ordine di lancio perché i problemi

spariscano come per incanto). Devo pe-

rò confessare che NowSave, come
QuickKeys e SmartKeys hanno rifiutato

qualsiasi accomodamento con Word 5,

per CUI li ho dovuti escludere dal mio
System. Peccato, soprattutto per NS.
Per chi desiderasse avere a disposizio-

ne gruppi di estensioni personalizzate a

seconda dei package che intende usare

StartUp Manager mette a disposizione

la possibilità di creare «gruppi tempora-
nei», combinazioni particolari di esten-

sioni lanciabili attraverso l'uso di un hot-

key. Ad esempio, ho risolto il problema
di NS creando un «temporary group»
che esclude NS e QK quando desidero

usare Word 5 (almeno fino a quando
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Now Software risponderà a un fax che
le ho inviato un paio di giorni or sono,

segnalando il bug e chiedendo lumi per

la sua soluzione). Ancora, StartUp Ma-
nager permette di mostrare a schermo
l'ordine totale delle estensioni creando

icone, ricavandone dalla loro principale,

che compaiono al lancio nella classica

lista a pie di schermo e che mi ha fatto

rendere conto |ho riempito quattro ri-

ghe) a quale faticaccia sottopongo il

sistema con più di quaranta Init, una
sessantina di DA e un centinaio di Font

(e poi mi venite a chiedere come si

mettono insieme venti mega).

Ci avviamo alla fine di questo voto

All'ultimo minuto
Avevo appena finito di preparare tutto in bell'ordine (e con il solito ritardo) per la

Molinarl quando, in risposta a un fax di due giorni prima mi è arrivata una risposta di

Now Software a proposito del bug di NowSave. Now Software mi ringrazieva della

segnalazione e mi faceva presente che il bug era a loro conoscenza già da qualche

settimana. Il problema per cui si verificava lo strano errore dipendeva dalla gestione

non standard dei menu della Microsoft (poteva non essere?) che poneva dei problemi

quando l’utility tentava di inserire la propria voce nel menu file. In attesa di fornire un
rapido upgrade al problema, Now proponeva una soluzione temporanea che, comun-
que, era più che sufficiente. Occorre modificare il nome di Microsoft Word 5 in Word
Perfect o Canvas, scritti proprio cosi lettera per lettera, e il problema automaticamente

scompare. Now Save non compare ancora nel menu, ma non ci sono più problemi per

le voci già esistenti: basta, prima di attivare il menu, premere il tasto shift peravere al.

posto del comando «Save» il nuovo Comando «Now Save». lo ho provato (mi

sembrava una usurpazione usare nomi di altri) a cambiare il titolo con altre parole:

spesso non ha funzionato, ma dopo alcuni tentativi ho trovato almeno quattro o cinque

nomi (tra cui anche una parolaccia di quelle sacrosante) che funzionano alla perfezione.

Provare per credere!

d'aquila: Super Boomerang è una gim-

kana, ma senza ostacoli attraverso un
nuovo modo di gestire i menu e i file

gerarchici. Ci vuole, aH'inizio, un poco di

precisione nel centrare la direzione e lo

«scalino» giusto, ma, con un minimo di

pratica (e magari con l'aiuto di una
trackball, più indicata del mouse in que-

sto genere di cose)»si guida tra i file e le

applicazioni meglio di Prost al GP di

Montecarlo. È possibile settare il nume-
ro dì file e folder che compaiono sullo

schermo (con una animazione gradevo-

le appena si passa al livello inferiore

quello superiore sparisce), stabilire dei

criteri di preferenza, raggruppare appli-

cazioni e DA che condividano gli stessi

file e cartelle, organizzare, ancora una
volta, degli Hot-key finalizzati.

Infine, dulcis in fondo, ecco WYSI-
WYG Menus; ne abbiamo già detto in

precedenza, e non è il caso qui di andare

nel particolare. Possiamo solo dire che si

tratta del meglio che abbiamo visto in

Type Reunion, SuitCase e Fontina (sen-

za i problemi che una volta o l'altra si

ritrovavano in tutti questi tre). Infine, in

appendice, ecco come bonus, che non
manca mai nei package d'oltre oceano,

CE ToolBox, utility ben nota e che qui

viene fornita grauitamente: peccato che
non aggiunga molto di più a quello che
fanno Multimaster e NowMenus.

Conclusioni

Now Utilities è il più completo ed

efficiente pacchetto destinato al Finder

che abbia mai avuto modo di provare.

Veloce, efficiente, praticamente copre

tutto quanto la combinazione System-
Finder lasciava scoperto. Non a caso
abbiamo ridotto molto il fatto descritti-

vo, in questo articolo, per lasciare posto
alle immagini, che si commentano da

sole. C'è da dire che, nella descrizione

delie funzionalità del pacchetto abbiamo
toccato solo alla lontana meno di un
terzo delie funzionalità e delle caratteri-

stiche del pacchetto stesso. Non ce
n'era il tempo e lo spazio e poi abbiamo
preferito lasciare al lettore il piacere

della scoperta delle regolazioni, delle

ozpioni più 0 meno nascoste, della di-

versa combinazione e organizzazione

delle utility per far fronte alle necessità,

ai gusti, e al divertimento di ognuno. Vi

posso solo assicurare che oggi, a circa

venti giorni dairinstaliazione del pac-

chetto (trascorro, per motivi professio-

nali, almeno otto ore al giorno davanti

alla tastiera), continuo a scoprire, a rit-

mo giornaliero, tre o quattro possibilità

nuove (e io sono uno che legge a fondo
i manuali d'istruzione}. Che si può chie-

dere di più, a fronte di un centinaio di

migliaia di lire. KS
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E sempre continuando suN’argomento
di Raffaello De Masi

V
isto che ci troviamo a parlare di

utility, quale migliore occasione

per mettere, accanto al piatto

principale, il contorno Itanto per conti-

nuare con quanto neH'introduzione, un
piccolo contorno di olive alla algerina?).

Di materiale ce ne sarebbe da riempire

una cassa, tra quello venduto e quello

messo a disposizione dello Share e

Freeware (basta scorrere le colonne di

Valter Di Dio, che, oltre tutto, presenta
sempre il meglio, con buon gusto e
varietà di intentili. Ecco allora, accanto

alle Now Utilities, un package più picco-

lo arrivatomi fresco fresco da Mac Wa-
rehouse a! modico prezzo di qualche

decina di dollari. C'è per la verità una
ragazza, a MacWarehouse. che cono-

sco da alcuni anni, che non manca mai
di avvisarmi via fax di tutte le novità che

periodicamente compaiono sul loro ca-

talogo, in modo da farmi avere sempre
le ultime versioni di tutto in maniera
rapida e aggiornata. Kari, questo è il

nome della ragazza (una ragazza nera di

circa venticinque anni, molto carina, ol-

tre tutto) in quattro giorni mi ha fatto

arrivare i'ultima versione di Hand-Off,

pacchetto già ben noto all'utenza Mac
per essere presente sul mercato da
diverso tempo, e oggi ancora più poten-

te tanto da meritare un nome compieta-
mente nuovo. Hand-Off II.

Hand-Off è un package insolitamente

minuscolo, stranamente dimesso in un

mercato, quello USA, dove tutto si mi-

sura a volume e i riempitivi di polistirolo

e spugna sintetica si sprecano. È infatti

rappresentato da un dischetto e da un

manualetto di una ventina di pagine,

oltre la. solita cartolina di registrazione e
un catalogo degli altri prodotti Connec-
tix. Già questo mi ha ben predisposto

alla prova, assieme alla elegante e so-

bria realizzazione del tutto, che sta age-

volmente in una busta da lettere.

Ma cosa è e a che cosa serve Hand-
Off? Non a caso abbiamo abbinato que-
sta prova a quella di Now Utilities, visto

che il nostro fa alcune cose che fa

l'altro e molte altre le integra. Per defini-

zione, Hand-Off è un kit di utility finaliz-

zate al Finder, kit che automatizza il

processo di lancio di applicazioni o di

apertura dei documenti. Le principali

funzioni di Hand-Off sono raggruppate

in cinque aree principali, cosi definibili;

— gestione del SuperMenu: utilizzabile

solo in ambiente 7, sotto questo nome
va una utility capace dì creare un ecces-

so immediato e gerarchico ad ogni file,

applicazione o alias presente sul disco

rigido, semplicemente utilizzando il me-
nu Mela. Come buon di piu SuperMenu
ha come piacevole contropartita un ac-

cesso fulmineo a tutti i componenti del

pannello di controllo.

— Funzioni di Autohide automatico, an-

ch'esso disponibile, ovviamente, sotto

System 7. La scrivania viene tenuta

sgombra da tutti i suoi componenti (in

maniera simile, ma molto più rapida, a

quanto fa l'analoga opzione da Finderl

fino a che non si passa al Finder stesso:

il più gran vantaggio che si rileva è
rappresentato dalla accresciuta velociz-

zazione della gestione del multitasking,

essendo eliminata la necessità dell'up-

dating in background e. ovviamente, del

refreshing quando si ridimensiona lo

schermo stesso.
— Funzioni di pop-up menu avanzate,

con apertura di file e cartelle diretta-

mente dalla barra di menu.
— Raggruppamento di file in funzione

deH'applicazione o di un Bnefcase (no-

me terribile che rappresenta una specie

Hand-OH II

Inielligenl application lauctiing

and file menaggmeni utility

versione 2.2

Connecux Corporation Ine.

2655 Campus Dove
San Mateo, CA
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di cartella fittizia in cui sono raggruppati

elementi, anche fisicamenie, diversi,

ma legati da un motivo logico o funzio-

nale. ad esempio gh elementi di un

progetto o di una presentazione): lancio

di gruppi interi di file e/o applicazioni di

uso frequente.
— Sostituzione automatica deH’applica-

ztone e proposta, da parte del sistema

di utilizzo, di una applicazione simile

quando quella che ha creato il file non è
disponibile. I vantaggi di questa operati-

vità sono indubbi, ma aumentano enor-

memente di valore se si considera che,

attraverso Hand-Off, è possibile accede-
re direttamente a documenti DOS, da

caricare in una applicazione Mac com-
patibile con essi.

— Gestione intelligente del colore; in

altri termini la velocità di alcune applica-

zioni viene aumentata in quanto Hand-

Off riconosce il numero massimo di

colori che esso può usare e limita, du-

rante l’uso deH'applicazione, lo spreco

relativo di memoria (Mac Paint, con la

sua modesta gestione bianco-nero, di-

viene un fulmine! Ricordate, qualcosa
del genere avviene anche in Ofoto).

— Accanto a queste caratteristiche e

prestazioni principali ce ne sono una
infinità d'altre, tra cui il completo acces-

so alle caratteristiche del System 7,

come 32 bit, help dinamico Bailoon,

supporto per Apple Events, Alias e Ap-
pleShare, la possibilità di creare un nu-

mero virtualmente illimitato di shortcut,

la disponibilità di decomprimere e ri-

comprimere i file Disk Doublet, accetta-

re sostituzioni prioritarie, creare set di

startup (gruppi di applicazioni o file che
si autolanciano alla partenza).

Usando Hand-Off

Usare Hand-Off è estremamente
semplice, non fosse altro perché è

completamente trasparente; utilizzando

l'autoinstaller si dispongono le utility su
disco principale e il gioco è fatto. Tutto

è estremamente intuitivo e pratico, e il

manuale, ancorché stringato, è chiarissi-

mo e di facile uso. Dopo l'installazione.

Comprare all'estero

Molti latton mi hanno telefonato o scritto

chiedendomi lumi su come fare ad acquistare

dalle varie organizzazioni che spesso nomino su

queste pagine (Mac Warehouse, Mac Connec-

tion, Or. Mac, e cosi via). Occorre a questo

riguardo, fare una serie di precisazioni. Non
sempre è possibile comprare tutto quella che
compare sui cataloghi di queste marche. Alcu-

ne case, come Adobe. Aldus. Claris, e diverse

altre vietano a questi rivenditori di effettuare

spedizioni dei loro prodotti fuori dagli Stati Uniti.

Alcuni pacchetti, infine, anche se venduti, dan-

no problemi sulle nostre macchine, problemi

quasi sempre dovuti a configurazioni diverse di

tastiere e di setup iniziali (come formati di

numero e di data) Inoltre, anche se di rado, la

garanzia fornita con il package non è sempre
valida fuori degli USA e non è quasi mai valida la

clausola «money back». Superati questi ostaco-

li acquistare da queste organizzazioni é molto

facile e quasi sempre più che sicuro (non ho

mai avuto sorprese neppure comprando presso

I più piccoli rivenditori). Il sistema più semplice,

diretto, e che offre anche una certa garanzia per

l'acquirente è l'uso della carta di credito (Visa e

MasterCard sono universalmente accette.

American Express un poco in meno, ma ha il

pregio di essere di valore illimitato): si chiede,

magari via fax la disponibilità del materiale al

riverìditore prescelto, specificando bene la ver-

sione del package desiderato (con una grossa

organizzazione ho avuto una sgradita sorpresa.

VISIO che mi hanno rifilato un pacchetto vec^io
di un anno, alla versione 1.2 mentre era già in

circolazione la 2 5) e chiedendo il computo
totale, compreso il costo del traspone via

corriere espresso aereo Che si aggira media-

mente dai 30-50 al 1 SOS per i colli più pesanti e

voluminosi (farsi spedire via posta è mollo più

lungo, con risparmi, in termini di tariffa, irrisori).

Saputo il costo totale deU'operazione si dà l'OK,

comunicando II nostro numero di carta di credi-

to e la data di scadenza della stessa (è impor-

tante comunicare anche il nostro numero di

telefono). AH'arrivo in Italia il corriere corrispon-

dente Italiano, che fungerà anche da sdogana-

tore, telefonerà per chiedere rautorizzazione

allo sdoganamento (occorre prevedere l'ag-

giunta, al valore della merce, dei 19% d'IVAedi

un aggio doganale, generalmente iniomo al 4,5-

5%) e inoltrerà il tutto direttamente a noi,

sempre tramite corriere espresso, percependo

quanto da lui anticipato alla dogana più un

piccolo contributo per spese di fscchinaggio e
di stoccaggio (mediamente iniomo alle 20-

30.000 lire) Il gioco è fatto. Se non si possiede

carta di credito la cosa è un poco più complica-

ta. Occorre farsi spedire lanche via fax) dal

venditore una pro-forma invece del matsTriale

nchlesto. andare in banca e far fare un accredi-

to (che può essere anche immediato) al vendi-

tore presso la banca che indicherà. La procedu-

ra resta uguale. Occorre stare molto attenti a

certe furberie (siamo in Italia, che diamine)

adottate da certi corrieri che pretendono in

diversa misura, saldi o contnbuti per Io stazio-

namento della merce m aeroporto, il trasporto

fino al nostro domicilio, o le operazioni di

sdoganamento, li primo è un vero e proprio

illecito {visto che non si può addebitare a noi

qualcosa che dipende invece dalla rapidità ope-

rativa dello sdoganatore stessa), gli altri sono
tentativi da ladri di galline di beccare il “gonzo

Generalmente la spedizione dagli USA è fatta

col sistema "door to door" (informarsi di que-

sto) per cui la consegna dovrà essere fatta al

nostro domicilio senza alcun aggravio per il

trasporto. Attenzione perciò, insto che sono
tentativi che mi sono capitali anche per sdoga-

namenti avvenuti a Milano e non solo a Napoli,

capitale morate delle truffe. Un'ultima avverten-

za: la merce viaggia quasi sempre assicurata:

verificare sempre, quindi, l'integrità del collo

prima di riiirario (il pacco può essere stato

aperto in dogana, ma deve essere ben rinchiu-

so con nastro marcato «Dogana» o «Poste

Italiane»: in caso di apertura deve comunque
essami un verbale di spedizione firmato da un
funzionarlo) e pretendere, in ogni caso che
tutto quanto si paga sia evidenziato in fattura.

Ricordarsi infine che, nel caso di restituzione di

merce, occorre quasi sempre farsi assegnare,

dal rivenditore, un numero di proiocdio di

restituzione, che occorrerà evidenziare bene
sull'esterno del pacco restituito.
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Che avviene in circa 2-3 minuti, la mac-

china esegue un restart (dopo aver chie-

sto per due volte conlerma) e si ripre-

senta praticamente identica a prima

tranne per la presenza di una casellina

ancora più a sinistra della mela, caselli-

na che è ripetuta anche sulla destra.

L'installer, ovviamente riconosce la

macchina su cui sta lavorando e siste-

ma, appunto, solo quello che con tale

modello è compatibile, Hand-Off è a

questo punto operativo, e parlare di

SuperMenu è, probabilmente, più com-
plicato che usarlo. Analogamente a

quanto avveniva in CE Toolbox, anche
qui si può accedere ad applicazioni e file

direttamente dal menu Mela. Un uso
piuttosto insolito del menu Hand-Off lo

abbiamo trovato per caso: chiamando
da menu un'altra applicazione si simula

in parte, l’uso del Multifinder (anche se

esso non è attivo) anche se l'applicazio-

ne corrente viene lasciata per passare

all'altra (ovviamente sempre con richie-

sta, prima, se si desidera conservare il

lavoro corrente). Il SuperMenu, presen-

te solo su System 7, è, all'inizio, un

poco sconcertante; pensare di poter

accedere al più sepolto dei file nella piu

sepolta cartella di un immenso HD è
una cosa, maneggiare disinvoltamente

un file gerarchico di sette o dieci ele-

menti successivi può portare a qualche

problema.

Ma si tratta solo di una crisi di adatta-

mento, ci si fa rapidamente la mano e

Un mouse alla volta

L
e trackball non mi sono mai state

simpatiche, sebbene ne possie-

da, per ovvi motivi, più di una

decina. Èsse mi sono molto utili per il

lavoro di assistenza agli handicappati

della sezione AIAS di cui sono consu-
lente, e alcune di esse si sono dimo-

strate il toccasana per risolvere partico-

lari situazioni di gestione di certi handi-

cap di giustezza e di movimento fine.

Perciò, di trackball ho avuto modo di

provarne parecchie, dalla raffinatissima

sorella del Little Mouse della puntata

passata alla ergonomica Silhouette, alla

eccellente e stranissima Aurora, alla

completa e un tantino complicata track-

man della Logitech, Ho avuto modo di

provare e di usare per lungo tempo

l’UnMouse, dalla concezione costruttiva

del tutto aliena (non credo che la defini-

zione di trackball o di mouse sia applica-

bile neppure alla lontanai e addirittura

qualche joystick, ma il motivo per cui

questo mese ho scelto di mostrarvi

MPV è da ricercare soprattutto nella

estrema affidabilità della periferica e
nella grande fama che il costruttore

gode, negli Stati Uniti, come produttore

di accessori per Mac affidabili e di alta

qualità.

Le trackball

L’oggetto, dell’immancabile colore

grigio (a che mi risulti, solo una marca
offre le sue periferiche di colore diver-

so) ha dimensioni di circa 11x17 cm in

pianta ed è alta circa 3 cm, con una
angolazione intorno ai 25°, pesa circa

300 grammi che possono sembrare tan-

ti solo se non si considera che la track-

ball è ovviamente fissa e che si è prefe-

rito dotare l’oggetto dì una pesante pal-

la (circa la metà del peso totale), dotata

di una notevole e confortevole inerzia.

Particolare forse poco importante ma da

notare, il cavo di collegamento, ricoper-

to di gomma dal morbido tocco piacevo-

le al tatto, è inserito sotto la track e non
di lato come generalmente avviene. An-
cora. da notare che la trackball possiede
sotto la base una presa per adattarsi a

macchine non ADB come il vecchio

512. La palla non è, come nella maggior
parte dei casi, fissa, ma semplicemente
appoggia nella sua cavità. Questo, da
una parte è un vantaggio, rendendo la

pulizia facile e immediata, ma occorre

avere un mimmo di attenzione quando
si trasporta l’oggetto (ho spaccato in

due una mattonella del pavimento della

cucina).

Ergonomicamente l'oggetto è corret-

to e piacevole da far funzionare, sempre
nei limiti che io trovo nelle trackball.

Esso possiede all’appoggio del polso,

una superficie scabra che offre un certo

appiglio al palmo della mano, è inoltre,

dotato di tre tasti; ed è cosi che si torna

a parlare del pannello di controllo.

Il pannello dì controllo

Il Control Panel che monotorizza e

guida MPV lo vedete nella figura. Ricco

com'è, è un poco difficile, a prima vista,

orizzontarsi, ma esiste un setup di de-

fault che ha già assegnato le più ovvie

funzioni ai bottoni stessi. L’icona di

MPV è contornata, come vedete, da tre

bottoni, a ognuno dei quali può essere
assegnata una delle funzioni che lo so-

vrastano (utile la possibilità di disattiva-

re, volendo, un tasto). Addirittura è pos-

sibile assegnare a un tasto una combi-
nazione di caratteri, come un Com-
mand-S o un Command-P.

Il pannello di controllo permette di

selezionare la velocità di movimento del

mouse. E a questo punto occorre fare

una piccola precisazione su come la

velocità del mouse, viene controllata.

Ogni pointìng device, sia esso
mouse, joystick o trackball o altra diavo-

leria usa un sistema di controllo ottico,

meccanico o combinato che trasforma

lo spostamento della sfera in una misu-

MPV Mouse
ADB Vereion

Curtis Msnutactunng Company
30, Fiugerald Drive

Jaffrey, New Hampshime 03452
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tutto fila liscio dopo qualche ora di eser-

cizio. Un po’ più complicalo è l'uso del

LaunchMenu; si tratta di trascinare in

una finestra le applicazioni o i documen-
ti di più immediato interesse. Putroppo,

ed è successo anche a me, di questa

possibilità si abusa fin daH'inizio, trovan-

dosi poi a maneggiare menu virtuali

talmente lunghi e disordinati che l'utitità

diviene fastidio e si ritorna all’uso nor-

male. Ed è un peccato, perché il

LaunchMenu, se limitato a non più di

sette-dieci elementi, rappresenta un for-

midabile mezzo per velocizzare l’uso

della macchina.

Concludendo

Hand-Off è l’ideale complemento alle

Now Utilities; in certi particolari, proba-

bilmente i due package si sovrappongo-

no, ma poco male. Per il resto la siner-

gia dei due pacchetti è tale che pratica-

mente non resta scoperto nessun lato

della gestione della scrivania, del Pin-

der, e del passaggio da applicazione ad
applicazione. Si può. cosi, passare da
un punto all'altro della immensa arena

di un disco da 1 Mbyte, quale quello

che ho montato sul mio Quadra, in

maniera pressoché istantanea, a veloci-

tà impensabile, e con una facilita estre-

ma (detta in gergo Mac, basta un cli-

ck!}, Per qualche decina di migliaia di

lire, mi pare proprio che non ci sia più

da pensarci tanto.

ra di unità chiamate Dot (punti) la cui

grandezza determina poi in proporzione

inversa la finezza di definizione dell’og-

getto stesso. La rapidità di rotazione

della sfera viene trasformata in un valo-

re di velocità (pollici/sec., generalmente)

che viene acquisito dal cursore, sullo

schermo, generalmente con un rappor-

to 1:1 (1 punto di rotazione della palla

equivale a 1 punto di spostamento sullo

schermo),

A un certo punto, quando la sfera

viene ruotata al di sopra di una velocità

prestabilita il mouse ingrana la marcia

superiore e il movimento del cursore è

moltiplicato per un fattore numerico
prestabilito. Cosi, con un minimo di

pratica ci si può spostare, anche su

schermi molto grandi senza correre per

questo col mouse su tutto il tavolo, ed
eseguire aggiustamenti fini su piccoli

particolari semplicemente «andando
piano» con la mano. Il rapporto di velo-

cità in funzione della rapidità di movi-

mento è prestabilito in Sistema Operati-

vo MPV permette di intervenire sui rap-

porti del cambio (sic!) del mouse attra-

verso la parte destra del Pannello, che,

in maniera piuttosto semplice, può es-

sere inteso come il rapporto di velocità

tra moto della mano ed effetto sullo

schermo (tanto per intenderci finché la

velocità è di 1 pollice al secondo il

rapporto è 1:1, quando passa a 2 il

rapporto è di 4 pollici al secondo, e così

via).

Allo stesso modo è possibile custo-

mizzare la velocità di doppio click, attra-

verso la selezione di una velocità in un

apposito pannello.

velodlà di tracking,

che imarvengono
direllamanie su
risorse del Sysienì.

Conclusioni

MPV è un'ottima trackball per tutti gli

usi; pur non essendo particolarmente

specializzata né dotata di eccezionale

risoluzione (altre vantano ben 400 dpi,

ma a cosa servono se la risoluzione

dello schermo è sempre 75) è piacevole

da usare e ha un Control Panel con
caratteristiche non viste in altre appa-

recchiature del genere. Ben curata e

rifinita, può essere dotata dì una «scar-

petta» del costo di listino di 29S (che si

dimezzano in «Street price») che per-

mette di aumentare le combinazioni di

tasti a disposizione. Particolare curioso.

che, a quanto mi risulta, ricordo di aver

visto solo in un’altra occasione, l'ogget-

to è dotato di una copertina di plastica

antistatica che puntualmente viene get-

tata in un angolo e abbandonata a meno
di non avere un ordine e una pazienza

certosina. ^
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C'è una cosa che unisce i lettori di AUDIOittview

il folle amore per la musica. E per l'alta fedeltà,

naturalmente: con la ricerca di un suono perfet-

to. che sappia esaltare e restituire alla musica la

pulizia della sua fonte.

Questa ricerca, da molti anni, ha in AUDIOiKvie«

un alleato prezioso. Un team di esperti, abituato

a confrontarsi con le esigenze dei lettori, dai

principiantiaipiù smaliziati, con i suoi consigli, le

prove, le recensioni - più di 150 ogni mese, fra

dischi, compact disc e video musicali-, l'aggior-

namento continuo dei prezzi di mercato ha fatto

e fa di AUDIOurview davvero il migliore amico
della musica.

Perché non basta amarla un po'. Bisogna amarla

da impazzire.

AUDIOitEinew. Il mensile dì chi ama follemente

la musica.

icchnimcclia
Technimetìia Roma, via Carlo Remar 9 -lei. 06.4IS0300
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Proposta

per un Sistema Personale

di Bruna Rosati

Il sub-sistema HDplus della Great Valley Products, te caratteristiche dell'ASOOPIus,

più una serie di news relative ad hardware e software integrativi, possono costituire

la base di un Sistema Personale, completo e funzionale

L
9 Amiga, nella fattispecie il rinnova-

to modello A500Plus, può essere

considerato un vero e proprio Personal

Computer?
La domanda è pertinente e noi ci po-

niamo nelle condizioni di un potenziale

utente che desideri vagliarne le caratte-

ristiche. vedere i «numeri» e ricavare

quindi un giudizio personale prima di

procedere all’eventuale acquisto. Tale

acquirente vuol prodursi nel desktop vi-

deo, scrivere ed impaginare, fare mul-

timedia, tenere archivi e condividere

piena compatibilità con il mondo ester-

no. Inevitabilmente tate user avrà come
riferimento le potenzialità di altri sistemi

già riconosciuti «per» Personal Compu-
ter. Entry LeveI come il Classic o TLC
per quanto riguarda i Macintosh: un 286
0 un più evoluto 386sx per il mondo
DOSAMindows. Personal che, in ogni

momento, il potenziale utente può finire

col preferire all'ABOOPIus se appena una
delle prerogative sopra richieste non lo

convinca pienamente. Il problema da ri-

solvere è fargli immediatamente supe-

rare il preconcetto simile ad un'equazio-

ne: Amiga 500 uguale videogame.

Amiga SOOPIus

Chi procedesse all'acquisto del

SOOPIus, ad esclusione della targhetta

di riconoscimento posta sulla destra del

computer, non avrebbe nulla a cui far ri-

ferimento per distinguere la nuova, dalla

vecchia versione. Esternamente difatti

tutto resta invariato. Solo scoperchian-

do il computer ci si può difatti accorgere

dei vari «Plus» che a questo sono stati

dati. Dalle migliorie per cosi dire meno
appariscenti, come la batteria tampone

che ora è inserita direttamente sulla pia-

stra madre e il nuovo controller video

che produce un segnale di output di mi-

gliore qualità, a quelle più significative:

l’Enhanced Chip Set e le ROM del Si-

stema Operativo 2.04. Lasciando la pre-

sentazione del secondo ai colleghi De
Judicibus e Novelli, concentro immedia-

tamente l'attenzione sulle caratteristi-

che del rinnovato ECS.
1 nuovi modi grafici portati dall’ultima

versione del Denise (in codice è il chip

siglato 8373-R2) aggiungono alle tradi-

zionali risoluzioni della LoRes, VidRes e

HiRes, le prestazioni del Productivity

Mode e della cosiddetta SuperHires.

Ne! primo modo aggiuntivo è possibile

l'uso di risoluzioni come quella non in-

terlacciata a 640x480 per quattro colori

ed interlacciata a 640x960 sempre per

quattro colori. Nel secondo modo, il Su-

perHires, la risoluzione può essere este-

sa in modo Non-Interlacciato fino a

1280x256 per quattro colori e in modo
Interlacciato di 1280x512 sempre a

quattro colori. Mentre le modalità grafi-

che di Productivity sono disponibili solo

all’uso con monitor multisync, quelle

del SuperHires possono essere utilizza-

te anche per mezzo di un semplice
Al 084.

Per quanto riguarda il FatAgnus (co-

dificato come 8375RO), questo è ora

capace di spostare una più ampia area

dì memoria, a partire dal megabyte di

base e, tramite l'espansione ABOIPIus,
fino a 2 Mbyte. Ciò si traduce nella

maggior disponibilità di spazio per le in-

formazioni sia «video» che «audio». Ov-
vero in una più larga zona di lavoro in

chip-memory con la quale è possibile in-

serire più animazione, colore e suoni

che in passato. Rimaste invariate, le ca-

ratteristiche standard di Paula, il chip

«sonoro», restano comunque di tutto ri-

spetto. Il controllo di quattro canali so-

nori e la riproduzione di forme d’onda
con sampling fino ad 8 bit, difatti, la ten-

gono perfettamente allineata a quelle

che sono le caratteristiche dei chip au-

dio dei Macintosh e le novità multime-
diali per PC- In definitiva se Denise pun-

ta più che altro a fornire prestazioni ag-

giuntive per applicazioni da DTP e nulla

aggiunge a quelle prettamente video-

grafiche, i dati che risultano più interes-

santi sono certamente quelli relativi al

nuovo FatAgnus. Quell’ampia zona di

memoria «audiovideografica» che la

«grassa Agnese» è ora in grado di spo-
stare, è manna dal cielo per quanto ri-
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guarda il dirompente multimedia.
1 quat-

tro canali DMA sfruttati dai suoni ad 8
bit di Paula e le risoluzioni di Denise,

supportate da programmi sempre più

perfezionati e dedicati, possono far am-
plificare i nostri sogni produttivi.

GVP A500 HD8plus

Un po' perché nasce con il sigillo di

qualità della GVP, un po' per via della

pubblicità a tamburo battente che da
sempre appare su tutte le amighevoli ri-

viste, il gioiello della Great Valley Pro-

ducts è un prodotto certamente cono-

sciuto ed apprezzato nel panorama delle

periferiche per A500. in effetti è ben
difficile trovare in giro altri sistemi che
abbiano, dentro e fuori, tutto quello che
con il magico scatolotto la GVP è riu-

scita a rendere ail'utenza.

Nello splendido contenitore perfetta-

mente armonizzato al design del 500,

trovano difatti posto tutte le iirisposte»

che un utente serio cerca di avere per

il suo 500. La possibilità di poter con-

tare su di un hard disk veloce e quindi

un controller capace di gestirlo; quella

del poter disporre del massimo quanti-

tativo possibile di memoria; slot di

espansione: compatibilità piena con il

sistema ed ogni tipo di software.

Tutto ciò lo troviamo e all'esterno e

aH'interno dell’HDPIus.

Cominciando daH'interno e quindi

aprendo l'oggetto del desiderio, la prima

cosa che appare è proprio l'hard disk.

Quello veloce: un Quantum da 50
Mbyte (ma è possibile sostituirlo con
uno di 120 0 addirittura 240 Mbyte!) al-

loggiato su di una base metallica che va

a calzare proprio sopra la scheda madre
del sub-system.

Nel suo ridottissimo spazio, oltre al

famoso controller FAAAASTROM, velo-

cissimo, perfettamente aderente alio

standard SCSI e dotato di connessione
passante verso l'esterno, tale scheda
contiene quattro file di SIMM-socket
per la RAM (espandibile quindi fino ad 8

Mbyte) e, lateralmente a quest'ultime,

una minislot di espansione.

L'ultima caratteristica del sub-system
è facilmente identificabile, a scatola

chiusa, proprio sul dorso del box. Si trat-

ta di un semplice tasto di commutazio-
ne, chiamato GameSwitch, per mezzo
del quale è possibile disabilitare l'auto-

boot da hard disk e quindi passare l'o-

perazione al drive interno.

Questo, lo dice il nome stesso dato al

commutatore, proprio per garantire la

massima compatibilità con tutti i «fiop-

pygame» dotati di autorun. Sul retro del

box infine e senza dimenticarci che sot-

to al coperchio mulina anche una pìc-

cola ventola di raffreddamento, rintrac-

ciamo la connessione passante per il

controllo di fino a sette periferiche

esterne via SCSI e quella verso l'alimen-

tatore esterno e reso obbligatorio per
non far gravare il sistema su quello
deil'ASOO.

Abbozzando un giudizio, al momento
di innestare il connettore laterale alla

slot di espansione del 500, non posso
che confermare le virtù estetiche, A for-

mattazione completata, per quanto ri-

guarda quelle prestazionali, l'elogio alla

velocità del tandem FAAAASTROM-
/Quantum è assolutamente dovuto.

Il Sistema Personale

Pur essendoci prefissi lo scopo di

rendere un sistema completo e funzio-

nale (e quindi riservandoci un giudizio fi-

nale comprensivo di ulteriori potenzia-

menti dell'hardware e di supporto del

software) lasciandomi comunque anda-

re ad un primo commento, mi sembra
evidente che un sistema del genere,

conti alia mano, sia piuttosto competi-
tivo nei confronti della concorrenza.
Un'ASOOPIus più un HDPIus, con 2
Mbyte di FastRAM e meccanica Quan-
tum da 50 Mbyte, grosso modo costa-

no sui due milioni di lire. Amiga ha gra-

fica veloce, vera compatibilità video e

autentica origine multimediale. In base
a tali caratteristiche è ben difficile tro-

vare sistemi più economici, ugualmente
potenti e subito produttivi come questo
appena presentato. Se esistono compu-
ter, come il vecchio 286, o il mio Classic

ad esempio, che vengono definiti Per-

sonal, sono senz'altro da rivedere sia

l'appellativo di «home» e il tipo di col-

locazione dati all'ASOOPIus.

Integrazione hardware

Quanto appena detto al riguardo del

computer e del sub-system, può ulte-

riormente sommarsi in un totale ancora
più vantaggioso se, alle peculiarità della

coppia appena descritta, si vanno ad ag-

giungere ed integrare le caratteristiche

di hardware e software appositamente
selezionato.

Primo livello di integrazione: la possi-

bilità di rendere PC-compatibile Amiga
500PIUS. Tale qualità, se per molti non
ha ragione di essere, per altri potrebbe
addirittura risultare una pregiudiziale de-

terminante nella scelta o meno
dell'ABOOPIus.

Partendo dalla stessa premessa, la

Pigila! Sound Siisrem GVP
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Po^erPacker Professional 4 0.

GVP ha ben pensato di realizzare una
scheda di emulazione «AT» apposita-

mente studiata e progettata per essere

inserita all'interno del sub-system. La

schedala, denominata PC286, s’innesta

nella minislot e rende aH’utilizzatore la

perfetta compatibilità con il mondo
DOSAA/indows.

Le sue caratteristiche sono quelle di

un PC-AT a 16 MHz, Socket per copro-

cessore matematico e 512Kbyte di me-
moria a bordo.

Mentre ne diamo notizia, la PC286 è

già nel nostro sub-system e troveremo
senz'altro spazio e tempo per la dovuta

presentazione.

Il secondo livello d'integrazione del-

l'hardware si basa indubbiamente sui

pregi e difetti ECS e nello specifico sul

supposto limite di Denise.

Chi ad esempio deve disporre di un
maggior quantitativo di bit-colore può
già rivolgere la sua attenzione sui cosid-

detti Display Enhancer ColorBust ed
Ham-E della BlackBelt.

Personalmente, se la necessità non è

impellente, consìglio di aspettare anco-

ra un pochino e vedere se davvero
sboccia la rosa del DCtv, Lo scatolotto

nero della Digital Creations, smentendo
ogni pessimìstica previsione, sta per es-

sere commercializzato anche in versio-

ne PAL. Di ciò suppongo che dobbiamo
dire grazie alla Commodore che dopo
aver raggiunto un accordo con la Digital

Creations per la trasformazione del box

in scheda per il CDTV, deve prevedibil-

mente aver spinto affinché anche gli

utenti europei di A500, 1000 e 2000 po-

tessero avere l'opportunità di acquistare

il gioiello. L'unico Enhancer grafico in

grado di produrre il RealTime a 6 milioni

di colori!

Dalla grafica all'audio, saltando le qua-

lità prive di difetti di Agnus, il terzo li-

vello d'integrazione hardware è concen-

trabile sulle peculiarità di Paula. Come

abbiamo visto, a differenza

delle caratteristiche video,

quelle audio non puntano al

superamento di ipotetici limiti

del chip (gli otto bit di sam-
pling e I due canali stereofo-

nici offerti da Paula vanno
più che bene per la gestione

multimediale) bensì al suo
completo sfruttamento. In

conseguenza di ciò, la sin-

tesi digitale di fonti sonore

0 vocali, è solo da rendere

praticabile. Ciò può avveni-

re per mezzo di hardware di campio-
namento.

La soluzione potrebbe essere nell'ac-

coppiata AudioMaster/SoundMaster
(vedi su MC n. 114 l'articolo di Andrea
Suatoni) oppure nel Digital Sound
System della onnipresente
GVP.

Integrazione software

Dal punto di vista del soft-

ware. per individuare i pro-

grammi più adatti allo scopo è

bene pensare anzitutto a quelle

che possono essere le proble-

matiche di gestione che un
Hard Disk System può generare.

Una per tutte la verificabilissima

saturazione dell'hard disk pre-

scelto. Sopratutto se questo è
quello da 50 Mbyte, la versione

certamente più diffusa (e per via

delle necessità e per via dei co-

sti...), il rischio che ciò possa accadere
si trasforma in autentica certezza nel

breve volgere di pochi mesi. Se allarga-

re la capacità della nostra meccanica
non è possibile, praticabilissimo è inve-

ce il contrario: il compattamento dei

dati. Effettuare cioè su di essi un pro-

cedimento chiamato «crunching». Un
cruncher a scelta fra il PowerPacker, ap-

pena reso commerciale dalla UAG Soft-

ware, e lo shareware Turbo Imploder

4.0 può fare il miracolo e dimezzare il

peso dei dati. Il PowerPacker opera di

crunching su ogni genere di file, il Tur-

bo Imploder solo su quelli di tipo «ese-

guibile».

Un secondo livello d'integrazione può
poi essere rappresentato da un'utility

particolarmente apprezzata come Dire-

ctory OPUS della (nnovatronics, con la

quale è possibile facilitare la gestione

dell’Insieme con la resa di un GLI gra-

ficizzato e funzionalità aggiuntive come
quelle per la lettura rapida di file di te-

sto, la visione di figure e di file ANlMa-
ti, l'ascolto di. brani IFF-SMUS e 8SVX.
Un terzo livello d'integrazione soft-

ware, dopo aver individuato le qualità

del chip sonoro, sono quelle del suo

massimo sfruttamento, oltre che dal

punto di vista deil'hardware, anche da
quello del software. Allo scopo ci ha
pensato la Blue Ribbon che come già

annunciato nelle news apparse sul nu-

mero di febbraio, con la resa commer-
cializzazione del SuperJam, rende all'u-

tenza la possibilità di ottenere il pieno
controllo delle qualità audio di Amiga.
Tale software applicativo verrà prossi-

mamente recensito su queste stesse
pagine,

Concludendo

Altro hardware, come genlock e digi-

talizzatori video, stampanti e scanner;

ed altro software, come il DTP Page

con il drawing del PDraw e il Word
Processor ProWrite, per il Post Script e

la grafica strutturata in genere, senza
poi incensare l'infinita offerta di softwa-

re videografico sia per l’animazione in

2D che in 3D, completano un Sistema
Personale che obiettivamente è sullo

stesso livello e forse anche qualcosa
più su di quello praticabile con i «con-
correnti» sopra elencati. Se il potenzia-

le acquirente, dati alla mano procedes-
se al confronto non potrebbe che arri-

vare che a tale conclusione.

L'Amiga SOOPIus oltre a non essere

una console per videogame (tra l’altro

ben pochi giochi girano sotto il 2.0) è
un sistema assolutamente ed immedia-
tamente produttivo. Un Sistema Perso-

nale che può anch’essere reso compa-
tibile allo standard senza perdere le

proprie peculiarità che, lo ripetiamo, si

fondano sulle prestazioni di chip cu-

stom dedicati alla gestione del video e

dell’audio in perfetto multitasking.
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DPaìnt-IV:

traìnms airanimazione w
di Bruno Rosali

Molti, compresi gli autori

della Guida di Riferimento ai

DP-IV, usano spiegare le

qualità del Move-requester
paragonandone le

caratteristiche a quelle della

funzione di Perspective.

Anche se ciò rappresenta una
chiara generalizzazione fatta a

fine esplicativo, l'indicazione

resta formalmente corretta.

In effetti, escludendo per il

momento tutte le altre

funzionalità usufruibili dal

requester. ciò che il Move
principalmente opera è la

simulazione del movimento
sui tre assi dimensionali

Animare... le animazioni

Riallacciandoci al discorso di apertura

è quindi giusto l'accostamento alla fun-

zione di Perspective, anche se va ade-

guatamente evidenziata una differenza

fondamentale. Se difatti il punto di par-

tenza può essere lo stesso, ovvero un
brush, dove Perspective avrà la possi-

bilità di riprodurre la sola variazione fi-

nale, a Move è resa la prerogativa di ri-

produrre anche una sene di passaggi in-

termedi. Ovvero visualizzare e stampare
a video tutte le variazioni che su richie-

sta deirutilizzatore, dalla posizione di

partenza del brush, porteranno a quella

di arrivo-

Tali passaggi, tanti per quante sono le

celle selezionate daH'omonima opzione

iiCelle», verranno assegnati come sin-

goli fotogrammi di un ANlMbrush,

In definitiva se Perspective svolge il

ricalcolo sui pixel di un singolo brush

che, s'eppur modificato, sempre «sin-

golo» tornerà a nostra disposizione, il

Move produce l'operazione di ricalcolo

rendendola in un insieme di brush. Tale

insieme in realtà sarà da considerarsi

come un unico e più complesso pennel-

lo. perlappunto chiamato ANlMbrush.
La differenza non è poca e lascia facil-

mente intuire quanto più complesse sia-

no le operazioni di ricalcolo e di collo-

cazione degli oggetti che, cella dopo
cella, compongono un brush ANIMato.

Detto della teoria, dal punto di vista

della praticità all'uso e soprattutto della

resa qualitativa delle opzioni, il metodo
migliore per arrivare a spiegarsene le

potenzialità di utilizzo, al solito è quello

del ricorrere alla prova e all'uso effetti-

vo.

Figura 1 - La finestra Muovi suddivisa nelle guarirò fasce delle guah si compone e con
tutte le opzioni numerate.
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Se per i più esperti ciò può risolversi

in una semplice operazione- di verifica,

per quanto riguarda i nuovi utilizzatori

deve obbligatoriamente passare per un
vero e proprio periodo di training. Quel-

lo che in tale articolo tenteremo quindi

di rendere è un quadro, il più chiaro e

semplice possibile, che tracci un sunto

teorico delle caratteristiche di ciascuno

dei «bottoni» compresi nel requester.

Finestra «Muovi»
caratteristiche generali

Appena richiamata in video, diretta-

mente dall'ANlM-menu o tramite la

combinazione "Shift/m" da tastiera, la

finestra Muovi — traduzione italiana da-

ta dalla CTO all’originale Move — re-

quester — si mostra in video in una for-

ma abbastanza complessa.
Basta difatti osservare la figura 1.

Quello proposto dalla figura chiaramen-

te non è il vero requester che si apre a

centro schermo, ma uno spaccato nel

quale, dopo aver suddiviso per fasce

funzionali la finestra, abbiamo siglato

numericamente tutte le opzioni in essa
contenute. Tale lavoro di grabbing ci

permette di procedere in maniera più

chiara e razionale.

Schematizzando rapidamente in

«Muovi» sono concentrate 23 opzioni,

Di queste, diciotto saranno a selezione,

ovvero attivabili via mouse attraverso il

«click» sul relativo bottone, mentre le

altre cinque (Disianza, ANGolazione,
DECELera, ACCELera e CQNTA) di-

spongono di «campi d’intervento» cioè

di zone dedicate nelle quali si potranno

inserire dei valori numerici.

Dalle singole opzioni alle fasce è pos-

sibile assegnare a ciascuna la propria

prerogativa. In una forma di definizione

pur generica, la fascia denominata «A»
è quella dedicata all’effettiva trasposi-

zione «animata» della funzione di pro-

spettiva. La fascia «B» è invece predi-

sposta alle funzioni di controllo sull’A-

NIMbrush. Ad esempio, la possibilità di

settate l’IN/OUT del movimento di un

determinato pennello animato con ef-

fetti di accelerazione e decelerazione.

La «C», a sua volta, oltre ad una fun-

zione di preview, mette a disposizione

dell'utente tre differenti modalità di

creazione dell’ANIMbrush e può essere

denominata come la fascia «esecutiva».

Dal semplice «Crea» ai più raffinati «Co-

da» e «Riempi» che, come vedremo più

avanti, sommano alla funzione di

«Crea» quella di un determinato tipo di

effetto a video.

La fascia «D» infine ha scopi esclu-

sivamente funzionali, come quelli di sal-

vataggio e caricamento, oppure di usci-

ta dal requester.

In definitiva, se «A» svolge la mag-
giore mole di calcoli e quindi rappresen-

ta la funzione principale svolta da «Muo-
vi», le altre tre fasce sono in grado di

svolgere funzioni di rifinitura estetica,

arricchire graficamente la resa a video

deirinsieme e quindi di immagazzinare il

prodotto ottenuto.

Fascia «A»:
movimento e rotazione

Per quanto concerne le opzioni della

fascia «A», quelle relative alla Disianza
e l’ANGolazione, con I rispettivi campi
d’intervento sui tre assi X,Y e Z, rappre-

sentano, come già detto, l’equivalente

della funzione di «Prospettiva». Auto-
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matica ed effettiva, la resa del movi-
mento sui tre assi dimensionali verrà ri-

calcolata in base al numero delle celle

settate nell'opzione «Conta» che, s’ep-

pur insenta nella seconda fascia, gode
di una stretta correlazione con le due
opzioni.

La funzionalità deH’opzione Disianza

è di facile spiegazione. Difatti, inserire

dei valori numerici negli appositi campi
d'intervento, significherà sedare il nu-

mero di pixel che l’oggetto compirà co-

me percorso. L’inserimento dei valori

numerici produrrà tre differenti tipi di

spostamento. Verso destra o sinistra se

s'interviene sul campo «X»; verso l’alto

0 il basso per quanto riguarda «Y»; in

profondità, quindi rimpicciolendo o in-

grandendo il pennello, se si agirà sul

campo «Z».

Il bottone denominato «Pennello» po-

sto daccanto al campo «Z» è a dispo-

sizione dell’utente per far avvenire il

movimento in relazione alle coordinate

relative alla posizione del pennello
stampato in video (ON) oppure in rela-

zione agli assi dello schermo (OFF).

Per quanto riguarda l’opzione ANG-
olazione, l’inserimento di valori numerici

nei suoi relativi campi d'inten/ento, pro-

durrà un effetto di rotazione, dalia po-

sizione iniziale a quella finale in cui. gli

stessi valori numerici, rappresenteranno

1
gradi dell’angolo di rotazione. La sub-

opzione «Pennello» assegnata ad ANG-
oiazione svolgerà la stessa funzione di

quella data a Disianza.

Gli ultimi tre «bottoni» relativi a que-

sta prima fascia si riferiscono ad opzioni

di tipo «funzionale». Azzera è chiara-

mente predisposto all’annullamento di

tutti i valori inseriti nei sei campi a di-

sposizione: Da Capo, a sua volta, per-

mette di portare la posizione del pen-

nello appena elaborato da Muovi, di

nuovo sul primo dei frame di cui si com-
pone e quindi ripeterne la stampa a vi-

deo a partire dal fotogramma successi-

vo all’ultimo che è stato stampato: Ci-

clo, infine, predispone la finestra ad
operare i calcoli in modo che, l'ultima

modifica effettuata sul pennello sia se-

quenziale alla prima. In tal modo si potrà

produrre un movimento ciclico perfetta-

mente armonizzato dal primo all’ultimo

e dall’ultimo al primo dei fotogrammi
utilizzati.

Fascia «B»:
opzioni di controllo

Corrispondenti alle opzioni Ease-IN ed

Ease-OUI della versione originale, DE-

CELera ed ACCELera permettono il

controllo della velocità su di un deter-

minato numero di frame (sia iniziali che
finali) di un ANIMbrush. L’effetto reso è

quello importantissimo della fluidità del

movimento.
Poniamo di aver realizzato un deter-

minato pennello animato di 100 foto-

grammi e che questo debba spostarsi

dal punto «A» al punto «B». Senza se-

lezionare alcun valore in DECEL/ACCEL
l’effetto di movimento avverrà con una
velocità costante e il risultato visivo mo-
strerà un tipo di un avanzamento a scat-

ti. Settando invece nei rispettivi campi
d'intervento di DECEL ed ACCEL un va-

lore pari ad esempio a 20 fotogrammi
ciascuno, sia l’effetto di accelerazione

che quello di decelerazione, produrran-

no; nei primi 20 fotogrammi un aumen-
to della velocità di spostamento, negli

ultimi 20 quello contrario della decela-

razione.

Numeri alla mano, la velocità di spo-

stamento del primo fotogramma pari a

zero pixel per frame, potrà ad esempio
portarsi a quella massima di 10 pixel per
frame del ventesimo. Raggiuntala, tale

velocità si manterrà costante dal ventu-

nesimo all'ottantesimo fotogramma;
cioè I successivi 60 fotogrammi che
compongono il blocco «centrale». A
partire daH’ottantunesimo frame, il rical-

colo relativo allo spostamento in pixel di

ogni fotogramma andrà a diminuire, fino

a tornare a zero sul centesimo foto-

gramma.
Come esemplificazione esemplare

pensiamo aH’effetto di avvicinamento
da dare ad un pannello che ruota nello

schermo. Quello che i campi Disianza
ed ANGolazione possono dare, ovvero
l'ingrandirsi dell'immagine, può essere
arricchito dall'effetto di velocità variabile

che non ha solo influenza sul movimen-
to ad ingrandire, ma anche su quello di

rotazione. Il risultato sarà in una plastica

fluidità della resa dinamica. letale, sia

come avvicinamento sull'asse «Z» che
nella rotazione sullo stesso. Data tale

spiegazione teorica delle possibilità di ri-

calcolo delle due opzioni in questione
ed invitato a sperimentare l'uso di DE-
CEL/ACCEL congiuntamente all’opzione

«Conta», ciò che è possibile evidenziare

è l'effetto pratico che tali opzioni pos-

sono rendere. Penso alla resa similitu-

dine di alcuni fenomeni fisici e chimici,

oppure alla partenza di un razzo spazia-

le, un’esplosione atomica o una più se-

rena folata di vento ed intravedo in ciò

applicazioni didattiche che simulando il

«vero» per tale lo rendono. In definitiva

l'utilizzo di tali opzioni, aldilà della resa

fluidità dei movimenti di ogni ANIMbru-
sh prodotto, oltre che finalizzato all'e-

stetica è un pratico mezzo per arrivare

alla simulazione delle effettive dinami-

che reali.

Sulla stessa fascia sono presenti altre

cinque opzioni tutte concentrate sotto

la voce «Direzione» subito ripartita in

due gruppi: Muovi e Registra, ciascuno
dei quali dispone di comandi rappresen-

tati graficamente. Se quelli relativi all'o-

pzione «Muovi» si riferiscono a dove
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Figura 5 - Effetto «Cotte»

cominciare o dove finire la stampa dei

fotogrammi, nel caso specifico di quelli

offerti dall'opzione l'Registra» questi, si-

mili a quelli di un VCR, vengono resi di-

sponibili per la scelta della direzione da
seguire (Avanti/Indietro) oppure lo stato

di pausa, con cui viene controllata la

stampa dei fotogrammi.

Fascia <<C»:

opzioni esecutive

RIEMPI. Tale opzione è simile a quel-

la di "Crea», alla cui funzione — che è

semplicemente quella di eseguire il mo-
vimento specificato nei campi X, Y e Z
— aggiunge l'effetto di riempimento.
L'effetto aggiuntivo, in pratica, è simile

a quello del Fili-Tool con il quale è pos-

sibile riempire lo schermo con tante co-

pie dello stesso pennello passate in tes-

situra. L'effetto è garantito. Potendo di-

fatti vedere lo stesso oggetto moltipli-

cato per tutto lo schermo, ogni copia

con la sua angolazione prospettica, il ri-

sultato visivo è spettacolare. L'esempio
che riportato in figura 3 mostra il logo

della Commodore proliferare a pieno
schermo, è la più eloquente delle spie-

gazioni.

In quanto ai fini di utilizzo l'opzione

«Riempi» torna bene nella realizzazione

di sigle. Personalmente la sto spremen-
do ben bene in un'ANIMazione di studio

per la sigla di un utiggì» di un'emittente

privata. Il settaggio dei campi X, Y e Z.

sia sull'opzione DISTanza che su quella

di ANGolazione, più l’uso di Antialiasing,

overscan ed HaIBrite mettono a dura

prova tutte le capacità di ncalcolo che
CPU, librerie di sistema o eventuali co-

processori si ritrovano a dover sbrigare

per la realizzazione finale dell'effetto.

Opzioni CODA e PROVA. Quello che
in pratica stiamo verificando è che, oltre

all’uso «dinamico» della funzione di pro-

spettiva, la finestra Muovi riesce ad
«animare» anche le caratteristiche di al-

tri tool essenzialmente estetici dei

DPaint, Oltre al «Fili-Tool» operato attra-

verso l'opzione «Riempi» anche l'opzio-

ne «Coda» dinamizza a sua volta un ef-

fetto statico. Come la precedente, an-

che «Coda» svolge le stesse funzioni di

«Crea» alla quale aggiunge l’effetto-

scia. Una speciale versione di Strobe

che nella cella del freme successivo
stampa tutte le posizioni assegnate a

quelle precedenti. L'effetto trova l’utiliz-

zo piu indicato nella rappresentazione di

titoli e logo a cui, l'eventuale settaggio

delle opzioni di ACCELerazione e DECE-
Lerazione, può aggiungere ulteriore

spettacolarità.

L'altra opzione presente sulla fascia

di «esecuzione» è la semplice funzione

di preview. Questa si manifesta in video

producendo, in scheletro, l'effetto finale

che i settaggi effettuati sulle varie

opzioni «creative» del «Muovi» rende-
ranno al momento della creazione effet-

tiva dell'ANIMbrush,

Conciusioni

Finisce qui questa breve mini-serie di

training al DP-iv. Tutto quanto è possi-

bile fare attraverso l'ANIM-menu, inte-

grandone le potenzialità con l’uso inten-

sivo delle funzioni di Metamorfosi e di

Tavola Luminosa, l'abbiamo presentato

ed esposto nel corso di tre articoli che,

come deve apparire evidente, non pos-

sono essere considerati sostitutivi né
dei manuale né di quella dote di espe-

nenza che ognuno di noi deve acquisire

personalmente all'uso dell'dpplicativo.

Se qualcosa deve risultare da questa
mini-serie è nella conferma della validità

del mezzo Amiga e l'inossidabilità del-

l'applicativo in questione

Amiga e DPaint sono l'accoppiata vin-

cente che nel corso degli anni ha visto

e reso felici centinaia e centinaia di

creativi «puri». La facilità creativa che il

mezzo hardware e quello software sono
in grado di rendere è davvero unica.

Chiaramente c'è da fare i conti anche
con gli immancabili limiti che il sistema
può manifestare. Ad esempio, la ghiotta

novità detl'HAM ci può far fantasticare

su ANIMscript che un sistema ad 8
MHz non è certo in grado di rendere

fluidi e precisi come una più «leggera»

LoRes a 6 bit. E lo stesso problema si

ripete anche in relazione ad un eventua-

le utilizzo dell'HiRes. E ciò non solo a

livello esecutivo, ma anche per tutte le

varie fasi di lavorazione dove anche l'u-

so della più semplice funzione si dimo-

stra piuttosto rallentato.

Ma dal negativo al positivo, il bello di

DPaint le quello di Amiga) sta soprat-

tutto nell’assoluta integrabilità del siste-

ma videografico. Con la sua finalmente

completa compatibilità con tutti i modi
grafici standard (senza dimenticarci del-

la capacità automatica di leggere e tra-

durre file prodotti dal DP in versione per

PC) il DPaint-IV diventa effettivamente il

cuore ANIMato di ogni sistema video-

grafico su Amiga. La possibilità d'impor-

tare ANIM sviluppati su oggetti tridi-

mensionali e d'integrare moduli land-

scape come lo Scenery Animator, per
arrivare a produrre non solo video ma
anche audiotrack (in DVideo-lll) ne dan-
no conferma.

E proprio per questo, a partire dal

prossimo numero, proveremo ad am-
pliare tali argomentazioni. Partirà difatti

una nuova serie di articoli, intitolata

«AmigaMedia», dove vedremo passare

come in rassegna tutti gli argomenti
che, dai sistemi di Authoring ed inte-

grando via via quelli dedicati aila gestio-

ne dell'audio, ci porteranno all'individua-

zione del «sistema Amiga». Alla scoper-

ta delle risorse del computer e delle po-

tenzialità integrative di software ed hard-

ware «audiovideografico». se
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WShell 2.0

di Andrea Suatoni

Q ual è la caratteristica di un per-

sonal computer che. almeno ini-

zialmente, attira la nostra atten-

zione e lo rende più o meno interessan-

teF Sicuramente l'interfaccia urente. Fin

dalla sua comparsa Amiga ha sempre
avuto una doppia personalità, mettendo
a disposizione ben due interfacce uten-

te, una classica (la CU) ed una grafica (il

Workbench): la cosa era abbastanza
inusuale se si pensa che all'epoca della

sua uscita il mondo del personal com-
puter era dominato dai sostenitori del-

l'interfaccia a caratteri pura (ovvero i PC
compatibili! e da quelli deirinterfaccia

esclusivamente grafica (ovvero i Mac).

Certo agli inizi erano tutt'altro che ro-

se e fiori, anzi devo confessare che la

Command Line Interface (la CLI, per
l'appunto) offerta con la versione 1.2

dell'AmigaOS mi aveva fatto storcere

molto il naso con il suo rudimentale edi-

ting di linea: chi, come me. possiede
l'Amiga da diversi anni si ricorderà cer-

tamente delle maledizioni lanciate verso

quella console virtuale che si rifiutava

categoricamente di usare i tasti cursore

e che al massimo ci concedeva la grazia

del backspace. Le cose per fortuna

cambiarono con l'avvento della versione

1.3 dell'AmigaOS e la Commodore forni

una Shell degna di questo nome, chia-

mata senza troppa fantasia Shell, ma
nel frattempo l'allora sconosc/ufo Wil-

liam S. Hawes (che i nostri lettori ben
conoscono essendo l'autore di ARexx,
l'implementazione per Amiga del lin-

guaggio Rexx) realizzò un programma di

pubblico dominio chiamato ConMan
che ridava nuova linfa vitale al vecchio

device CON:, dotandolo del tanto sospi-

rato line editing e delta command hi-

story.

L'utility ebbe un enorme successo
tanto da spingere /'aurore a trasformare

ConMan in un programma commercia-
te. la WShell, proponendola come vera

e propria Shell alternativa a quella for-

.nita di serie dalla Commodore. Ovvia-

mente la storia non finisce qui. in quan-

to da quel lontano 1988 le shell della

Commodore sono state molto migliora-

te ed oggi possiamo ben dire che la

Shell fornita con l'AmigaOS 2.0 é molto
più che dignitosa. Ciononostante la

WShell. in particolar modo la versione

2.0 oggetto di questa prova, rimane una
delle utility più richieste dagli utenti

Amiga: andiamo dunque a vedere di co-

sa si tratta...

Iniziando la prova di un programma
una delle prime cose che viene descritta

è l'aspetto esterno del prodotto, ovvero
la confezione e il suo contenuto. Bene,

questa volta iniziamo invece dal manua-
le, anche perché la confezione non c'è!

Il pacchetto infatti è composto da un ma-
nuale rilegato a spirale all’interno del qua-

le, chiuso in una busta, troviamo l'unico

dischetto contenente i
vari programmi

che costituiscono la WShell, il tutto av-

volto da un foglio di cellophane. L’appa-

renza non deve ingannarvi, comunque,
perché ci troviamo di fronte ad un raro

esempio di come deve essere fatto un

manuale: diviso in 13 capitoli più un ap-

pendice e un indice analitico, il manuale
spiega m modo chiaro ed esauriente tut-

te le caratteristiche della shell, tanto che
anche un utente alle prime armi non tro-

verà difficoltà alcuna neirinstallazione e
nell’utilizzo della WShell.

Installazione e lancio

L'installazione della WShell richiede la

copia di alcuni file dal dischetto di distri-

buzione sul disco di sistema di Amiga,
che può essere un floppy oppure l’hard

disk, se si dispone di questa periferica.

Un fila di comandi, Install-WShell. prov-

vede ad eseguire questo compito: in

ogni caso, nel capitolo 1 vengono ripor-

tati tutti
ì
passi necessari per una corretta

installazione del prodotto ed è consiglia-

bile darci almeno un’occhiata, se non al-

tro per capire come la WShell si integra

con il software di sistema di Amiga, La

WShell è composta principalmente da

una libreria shared, la wshell.library, da

un gestore di display, il Display Handler
gestito attraverso il comando DHOpts. e

da una serie di comandi di utilità di con-

torno, la maggior parte dei quali possono
essere utilizzati solo in un contesto
WShell: se sì dispone dell’AmigaOS 2.0,

inoltre, la WShell può essere installata

come UserShell o addirittura come
SystemShell, sostituendo completamen-
te quella fornita dalla Commodore. Una
volta completata l’installazione, per atti-

vare la WShell basta semplicemente clic-

care sull'apposita icona oppure usare il

comando NewWsh da CLI e... otterrete

la solita finestra della Shell! Ma come, e
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dov'è la differenza allora? Se guardate at-

tentamente la figura 1, noterete che il

messaggio iniziale è cambiato e in più

anche il bordo destro della finestra re-

lativa alla WShell presenta una scroll bar:

una delle caratteristiche più interessanti

di questa shell, Infatti, è la possibilità di

conservare in un apposito buffer (il ses-

sion buffer) un certo numero di linee di

testo, comprese quelle che dovessero fi-

nire fuori dall’area visibile della finestra.

Azionando la scroll bar o agendo sui

tasti funzione F3/F4 o F7/F8, è possibile

muoversi all’interno di questo buffer fa-

cendo riapparire te linee eventualmente

uscite e in piu possiamo anche salvare

il contenuto del buffer nella clipboard di

sistema.

Qualcosa di diverso

Il session bufferà solo una delle mol-

tissime caratteristiche della WShell: pra-

ticamente ogni aspetto relativo alla Shell

può essere modificato a piacimento dal-

l'utente. È possibile, per esempio, alte-

rare sia II contenuto della title bar sla

quello del prompt In modo da visualizzare

un vasto numero di informazioni tra cui

la posizione corrente nella struttura delle

directory (il cosiddetto path), la dimen-

sione dello stack, i valori primario e se-

condario restituiti da un comando al ter-

mine delta sua esecuzione, la memoria
disponibile e cosi via. DI una certa utilità

anche la possibilità di visualizzare ne)

prompt 0 nella title bar una stringa ri-

sultante dall’esecuzione di un program-

ma: se, per esempio, impostiamo il

prompt nel seguente modo:

Prompt "%lprgl"

allora, ogni volta che dovrà essere visua-

lizzato il prompt. verrà eseguito il pro-

gramma i<pfg>i e l’output da esso gene-
rato verrà inserito net prompt stesso.

Un altra particolarità è quella di poter

definire dei menu e di «agganciarli» alle

finestre della WShell: chi è abituato ad

usare il mouse anche quando la buona e

vecchia tastiera risulterebbe più comoda
è quindi servito. Non solo, ma è possibile

definire più insiemi di menu ed associar-

ne uno diverso ad ogni istanza di WShell,

magari specializzando le vane WShell a

seconda del tipo di lavoro che si deve
eseguire. In figura 2 è visibile una delle

voci (quella relativa al session buffer, in

particolare) del menu nella sua configu-

razione standard- Una cosa da tenere

ben presente è II fatto che alcune ca-

ratteristiche della WShell funzionano so-

lo in presenza dell'AmigaOS 2.0: le dif-

ferenze. veramente minime, sono tutte

riportate sul manuale e in ogni caso non
pregiudicano assolutamente la funziona-

lità della WShell, anche utilizzando la

v.1.3 del sistema operativo.

Rimanendo nell’ambito delle caratte-

ristiche classiche di una shell, la WShell
offre una serie di facilitazioni che risul-

teranno non del tutto nuove a chi cono-

sce. anche minimalmente, le shell esi-

stenti nel mondo UNIX,

A parte la command history cui abbia-

mo già accennato (per chi non lo sapes-

se. la command history è una caratteri-

stica che permette di recuperare da un

apposito buffer una linea di comando di-

gitata precedentemente) e comunque
presente anche nella shell di sistema, è
possibile finalmente utilizzare le pipe in

modo comodo e naturale, senza dover
ricorrere a soluzioni artificiose come, se-

condo chi scrive, è quella proposta dalla

Commodore per la shell di sistema. Sup-

ponete. per esempio, di voler visualiz-

zare il contenuto di una directory attra-

verso il programma filtro «more»; utiliz-

zando la Shell di sistema, dovreste scri-

vere:

run dir > pipe.nomepualsiasi

more < pipe:nomequalsiasi

Utilizzando la WShell, invece, potrete

usare la seguente linea di comando:

dir
I

more

che è molto più leggibile, oltre che simie

a quanto avreste dovuto fare sui sisteni

UNIX 0 MS-DOS- Per poter utilizzare il

command piping dovete montare il de-

vice AmigaDOS PIP: tramite il comanao
DHOpts. È poi possibile eseguire pro-

grammi in background utilizzando il ca-

rattere &, ad esempio;

dir &

Ciò è equivalente alla seguente linea di

comando:

runwsh dir

Il comando RunWSH è l’equivalentp

del comando Run e si differenzia da que-
sto unicamente per il fatto che fornisce

l'environment WShell al comando man-
dato in esecuzione. L'uso del carattere

&, molto comune nelle shed UNIX, per-

mette anche linee di comando del tipo:

progl & prog2 & prog3 &

La WShell, ogni volta che incontra i’&,

esegue il comando specificato in back-
ground e continua quindi la scansione
della linea di comando; ne consegue che
l'esempio appena mostrato può anche
essere riscritto nel seguente modo;

runwsh progl

runwsh prog2

runwsh prog3

È ovvio che la prima forma è preferibile

per comodità e compattezza.

Un'altra particolarità della WShell ri-

guarda la possibilità di sostituire parte

della linea di comando con II risultato de-
rivante dall'esecuzione di un altro co-

mando: questa caratteristica, nota come
command substitution, è implementata
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attraverso l’uso dell'apice aperto 0. Sup-
poniamo, per esempio, che vogliamo im-

postare una variabile di environment con
il contenuto di una directory: basterà da-
re il seguente comando'

setenv nomevanabile 'dir'

per ottenere quanto voluto. La command
substitution è implementata anche dalla

Shell 2 0 della Commodore, ma questa
esegue un'unica sostituzione di coman-
do, indipendentemente da quante ne sia-

no state specificate; la WShell, invece,

non soffre di tale limitazione, per cui il

seguente comando;

echo "dir è in ’which dir', format è in

'which format"'

funzionerà senza problemi utilizzando la

WShell {ma non utilizzando la Shell 2.0

della Commodore). Infine, è possibile

evitare la sovrascrittura accidentale dei

file quando si usano gli operatori di ri-

direzione > e » semplicemente im-

postando la variabile di environment NO-
CLOB6ER (altra caratteristica tipica delle

bhell UNIX). Per pm-'-i temporaneamente
scavalcare questa l'Iimitazione», basta

anteporre il c.THttere ! al carattere spe-

cificante la f' 'eztone (ad esempio, l> o

l»ì

Aiias e programmi residenti

Quando utilizziamo dei programmi che
’

- vedono una serie di parametri, capita

cpesso che si debba fare riferimento al

relativo manuale perché spesso non ci

ricordiamo i( significato o il corretto uso
di tali parametri. L'utilizzo degli alias ri-

solve generalmente questo problema in

quanto dobbiamo impostare i parametri

per un dato comando solo al momento
della definizione dell’alìas e poi possiamo
tranquillamente scordarcene. Un tipico

utilizzo potrebbe essere quello di creare

un alias per il lancio del compilatore:

alias CC "LC -v -0 -cvfq -m2 [)’'

in modo che digitando:

CC pippo.c

SI ottenga'

LC -V -0 -cvfq -m2 pippo.c

Fin qui niente di nuovo, in quanto an-

che la Shell della Commodore permette
di fare le stesse cose. La WShell, però,

offre molte funzionalità in più per la ge-

stione degli alias, è possibile, per esem-
pio, definire alias a livello globale (cioè a

livello di sistema) o a livello locale (cioè

a livello di singola WShell), questi ultimi

aventi la precedenza sui primi. La WShell
offre, inoltre, un comodo sistema per ab-
breviare il nome dei comandi, analoga-
mente a quanto avviene utilizzando il

DCL sul sistema operativo VMS della Di-

gital, sempre attraverso gli alias. Basta
infatti utilizzare t caratteri maiuscoli per
definire quale parte del nome del coman-
do deve essere digitata affinché la

WShell riconosca il comando. Per esem-
pio, se abbiamo la seguente definizione;

alias DELete "delete”

allora le seguenti linee di comando:

del

dele

delet

delete

verranno tutte riconosciute come invo-

cazioni del comando Delete. Una como-
dità non da poco, vero? E se esistesse

anche un comando DeletePippo’ Niente
paura, basta definire il seguente alias;

alias DELETEPippo "deletepippo"

e tutto si risolve.

Passando ai comandi residenti, va det-

to che la WShell mantiene una sua lista

di comandi residenti, diversa da quella

della Shell della Commodore, alla quale

si può accedere attraverso il comando
Resi. Questa lista è più prioritaria rispetto

a quella standard ed inoltre offre la pos-

sibilità di caricare i comandi in memoria
(e renderli poi residenti) solo alla loro pri-

ma invocazione. La WShell mette inoltre

a disposizione un discreto numero di co-

mandi residenti built-in nella shell stessa,

alcuni dei quali sono equivalenti a quelli

offerti dalla shell della Commodore (CD,

Echo, If, ecc.). Fra quelli che sono spe-

cifici della WShell, invece, va notato il co-

mando Jump, attivo solo se si utilizza l'A-

migaOS 2.0, che permette di spostare la

WShell dallo schermo del Workbench in

un qualsiasi altro schermo public, sicché

è possibile, per esempio, avere una Shell

nello schermo del nostro editor preferito,

sempre che questi sia in grado di aprire

un public screen in presenza del sistema
operativo 2.0 (CygnusEd della ASDG e
TurboText della Oxxi sono fra questi).

L'interfaccia con ARexx

Essendo Hawes il programmatore di

ARexx, è abbastanza logico che la

WShell supporti ARexx in modo diretto.

Infatti, se è attivo il server di ARexx (Rex-

xMast), la WShell apre una porta di co-

municazione ARexx chiamata WSH_
<numero della CLI>, mettendo a dispo-

sizione dei programmi ARexx tutte le n-

sorse della sheìl. Come i nostri lettori già

sapranno dai recenti articoli sul linguag-

gio ARexx, è possibile inoltre lanciare

dalla WShell gli script ARexx senza uti-

lizzare il comando RX, esattamente co-

me se fossero dei normali comandi ese-

guibili

Start. Rexx parami param2 ..

L'estensione .Rexx è opzionale, in

quanto la WShell sa cercare ugualmente
il file Start. Rexx. Molto interessante la

possibilità di creare degli script ARexx al

volo: questa caratteristica, chiamata
string file, rende possibile la seguente
linea di comando;

"do 1=1 to 5; say i, end"

che verrà interpretata dalla WShell, gra-

zie alla presenza dei doppi apici, come
uno script ARexx. Combinando questa e
altre particolarità della WShell. possiamo
ottenere con un’unica linea di comando
il lancio di una serie di comandi;

alias doprg LITERAL "progl &; prog2 &.

pfog3'’

L'opzione LITERAL del comando alias

indica che i doppi apici fanno parte del-
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l'alias e devono essere mantenuti duran-

te la sua espansione (condizione neces-

saria affinché la WShell lo riconosca co-

me uno string file). Un altro esempio,
preso dal manuale della WShell, potreb-

be essere:

alias fmt LITERAL "parse arg $1 $2; 'for-

mat DRIVE' $1 'NAME' $2"

in modo tale da poter istanziare:

fmt dfO: Vuoto

per formattare il floppy presente nel disk

drive dfO: dandogli il nome Vuoto.

Il File Completer e il Patti Handler

Come avrete notato, le caratteristiche

della WShell sono moltissime e sono co-

stretto, onde evitare di riportare qui le

oltre 100 pagine di manuale, a parlare so-

lo delle più importanti. Per concludere il

nostro viaggio nel mondo della WShell,

vorrei parlare di due programmi, inclusi

nel dischetto di distribuzione, che, pur

non essendo parte integrante della

WShell, hanno comunque bisogno della

WShell per un corretto funzionamento. Il

pnmo è il File Completer, una utility che
permette, come dice il nome, il comple-

tamento automatico del nome di un file.

Una volta installato e configurato (esisto-

no molte opzioni a riguardo) basta pre-

mere il tasto ESC per completare un no-

me di file. Per fare un esempio, suppo-

niamo di avere una directory nella quale

sono presenti i seguenti file:

filel

file2

unaltrofile

Se, nella WShell. digitiamo i caratteri;

un<ESC>

dove <ESC> indica la pressione del ta-

sto ESC, il File Completer risponderà nel

seguente modo:

unaltrofile

Se esistono più file che soddisfano la

nostra richiesta, come ad esempio:

fil<ESC>

il File Completer farà un flash sullo scher-

mo, ad indicare che esistono più file cor-

rispondenti al pattern specificato, e vi-

sualizzerà la stringa:

file

in modo da poter inserire ulteriori carat-

teri. A questo punto, ad ogni pressione

del tasto ESC. vertano visualizzati, uno
per uno, tutti i file che soddisfano la con-

dizione di ricerca impostata:

<ESC> --> file!

<ESC> --> file2

<ESC> --> filel

<ESC> file2

Scegliendo opportunamente le opzio-

ni. è possibile fare in modo che il File

Completer ricerchi i nomi dei file anche
nel path di ricerca normalmente utilizzato

per la ricerca dei file eseguibili. Dato che
il File Completer si configura come un
input handler, inoltre, è possibile esegui-

re una mappatura di alcuni tasti in modo
che, alla loro pressione, la corrisponden-

te stringa venga visualizzata al posto del

tasto stesso.

Tramite il Path Handler, invece, pos-

siamo unire logicamente directory spar-

se in differenti volumi (oppure directory

presenti su di uno stesso volume). Pren-

diamo il caso in cui, tramite un tool gra-

fico, si debba operare su di un insieme

di immagini memorizzate in diverse di-

rectory: sarebbe molto comodo se si po-

tesse riferire ogni singolo file indipen-

dentemente dalla sua posizione nella

struttura delle directory. Supponendo

che le immagini siano memorizzate nelle

directory:

DHO:lmages/Htres
DH1 :lmages/HAM
DHl:lmages/Lores

possiamo installare il Path Handler, tra-

mite il comando Mount PATH;, e quindi

digitare la seguente linea di comando;

assign I: PATH:DHO:lmages/Hires,

DH 1 : Images/HAM, DH1 : Images/Lores

Da questo punto in poi, riferendoci al

nome logico I : (o qualsiasi altro nome ab-

biate scelto), è possibile accedere ad un
generico file indipendentemente dal fat-

to che si trovi nella directory
DHO:lmages/Hires, DHl :lmages/HAM o
DH1 : Images/Lores. L'installazione del

Path Handler provoca anche la comparsa
del volume Tao nello schermo del Work-
bench (fig, 3): ciò è normale ed è dovuto
al modo in cui il Path Handler interagisce

con il sistema operativo di Amiga. Se uti-

lizzate l'AmigaOS 2.0, potete anche ve-

dere il contenuto di tale volume, sele-

zionando il menu View All Files: all'in-

terno troverete una directory per ogni as-

sign effettuato e, ovviamente, all'interno

di ognuna di queste directory troverete

i file contenuti nelle directory specificate

al momento dell'assign. Se devo muo-
vere un appunto al Path Handler. devo
dire che non mi piace il fatto che non si

possa cambiare il nome e l'icona al vo-

lume Tao, ma la mia è solo una critica

mossa da un mio vezzo per l'estetica che
nulla toglie alla funzionalità dell'handier.

Conclusioni

Le conclusioni penso che a questo
punto potete tirarle da soli: che cosa pre-

tendete di più da un software che costa

appena 89 dollari? Dal canto mio vi posso
assicurare che quello che non ho detto,

per i ben noti motivi di spazio sulla rivista,

è quantitativamente e qualitativamente

uguale a quello che ho riportato, il che la

dice lunga sulle potenzialità di questa
Shell. D'altronde, se gli stessi program-
matori della Commodore la usano duran-

te il loro lavoro, un motivo ci sarà pure,

senza dimenticare che alcune delle ca-

ratteristiche più salienti delta Shell 2.0

della Commodore prendono spunto da

quelle offerte dal vecchio ConMan e dal-

la versione precedente della WShell. Mi
preme infine aggiungere che, come del

resto avviene per ARexx, l'autore sup-

porta direttamente gli utenti della WShell
notificandoli dell'uscita delle nuove ver-

sioni, per cui non esiste alcun problema
per quanto riguarda l'aggiornamento del

pacchetto, «g
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Programmare in C su Amiga (43)

di Dano de Judicibus

Terza puntata dedicata alle

strutture dati delTAmiga. In

questa puntata continueremo
la nostra analisi delle mappe
di tastiera, e prenderemo da
qui lo spunto per aprire una
piccola parentesi sulla

struttura interna dei file binari

delTAmiga. Parleremo di

hunk, unità di programma,
puntatori rilocabili ed altro.

Entreremo in un mondo di bit

e byte, nel cuore vero e

proprio dei programmi, per
capire un po' meglio che
casa è effettivamente un
eseguibile e come fa a girare

nel nostro Amiga

I tasti morti doppi

Abbiamo terminato la scorsa puntata

con la promessa di parlare dei blocchi

extra relativi ai fast; morti doppi. Vedia-

mo di che si tratta. Per la definizione di

tasto morto e di blocco extra fate rife-

rimento all'articolo pubblicato lo scorso

mese.
Un tasto morto doppio non è altro

che un’estensione del concetto di tasto

morto muto. La differenza è che un ta-

sto morto muto modifica direttamente

un tasto morto parlante premuto subito

dopo, mentre un tasto morto doppio ri-

chiede la pressione prima di un altro ta-

sto morto doppio, e solo in seguito

quella di un tasto morto pariante. In pra-

tica il carattere è generato dalla pressio-

ne consecutiva di ben tre tasti.

Un esempio è il tasto che nella tastie-

ra tedesca contiene l'accento acuto e

quello grave.

Se si preme il tasto da solo, non suc-

cede niente. L’accento acuto è quindi

un tasto morto. Se a questo punto ri-

premete lo stesso tasto insieme a shi-

ft... non succede ancora niente. Si tratta

allora di un tasto morto doppio. Infatti,

se a questo punto premete il tasto con
la «A», il risultato finale sarà una «à»,

cioè la vocale a con l’accento circonfles-

so. Quest'ultimo infatti si potrebbe pen-

sare come formato da due sbarrette in-

clinate nei due sensi opposti: i due ac-

centi appunto.

Un tasto morto doppio è definito nel

modo seguente. Ricorderete sicura-

mente che il blocco extra di un tasto

morto contiene il tipo di tasto 10, DPF_
DEAD e DPF—MOD). Nel caso di un ta-

sto morto muto (cioè DPF_DEAD), il

secondo byte indica quale carattere va

emesso tra quelli presenti nella tabella

associata ad un qualsiasi tasto morto
parlante. Esso infatti contiene l'indice

del carattere da emettere all’interno del-

la tabella in questione. Per indicare che
un tasto morto è doppio è necessario
aggiungere a questo indice un determi-

nato valore spostato di un numero di bit

uguale a DP_2DFACSHIFT. Questo va-

lore corrisponde al numero totale di ta-

sti morti muti più uno (inclusi quelli dop-

pi). Per far questo basta utilizzare l'ope-

ratore di scorrimento a sinistra come
segue:

DC.B DPF_DEAD, indice + ((tasti morti

muti -t-l)«DP_2DFACSHIR)

In figura 1 è riportata la logica utiliz-

zata dal sistema per gestire i tasti morti

doppi. In pratica, mentre per i tasti mor-
ti muti semplici la tabella associata ad

ogni tasto morto parlante ha tante en-

trate quanti sono i tasti morti muti sem-
plici, più una per il tasto non modificato,

nel caso che esistano anche tasti morti

doppi la cosa è un pochino più compli-

cata.

Qui dobbiamo tener conto anche di

tutte le possibili combinazioni in cui il

primo tasto è un tasto morto qualun-

que, mentre il secondo è un tasto mor-

to doppio.

Se ad esempio abbiamo tre tasti mor-

ti semplici e due doppi, avremo ben sei

per tre caratteri in tabella, cioè diciotto

in tutto. Un esempio è riportato in figura

2 ,

Da notare le seguenti cose:
• tutte le tabelle associate ad i tasti

morti parlanti hanno la stessa lunghez-

za, che dipende dal numero di tasti mor-
ti muti in totale più uno (TotM-i-1) mol-

tiplicato per il numero di tasti morti dop-
pi più uno (TotD-i-1);

• ognuna di queste tabelle ha
(TotD-Fl) righe per (TotM-t-1) colonne:
• l'indice parte sempre da zero;

• per ogni riga gli indici più bassi si ri-

feriscono ai tasti morti doppi;

• la prima entrata di ogni riga corri-

sponde alle prime entrate della prima ri-

ga.

Per quanto riguarda l’ultimo punto la-

scio a voi scoprire il perché. Se ci riu-

scite vuol dire che non c’è blocco extra

che possa fermarvi. Vi do un indizio. Se
premete un solo tasto morto doppio pri-

ma di uno parlante, l'indice viene calco-

lato come se fossero stati premuti due
tasti morti, ma non viene sommato (ov-

viamente) l’indice dei primo dei due (vi-

sto che ce n’è uno solo).

La tastiera italiana

A questo punto abbiamo tutti gli ele-

menti per analizzare in dettaglio la ta-
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stiera italiana. In figura 3 è riportato il

file devs:keymaps/i in formato esade-
cimale.

Che ve ne sembra? Ci capite qualco-

sa? Beh, non so voi. ma onestamente
la prima volta che stampai questo file

cinque anni fa, ci misi svariate ore per
distinguervi alcune delle strutture che
vi ho descritto in queste ultime punta-

te, ed anche così rimanevano fuori un
bel po' di byte. E allora? In effetti ci

manca ancora qualcosa. Prima di vede-

re cosa, provate a fare il seguente
esercizio.

Mettetevi sul vostro Amiga, scrivete

il seguente file

#define NONE

INIZIO

RimM

r B: INIZIO

SE

E' un titU aorta dapplo

ALLORA

Ettrii t’lmt1e« dal tacenda tatto

Aggiungi al vaiare attenuto 1’tndt

Uta 11 riluttato coio Indico final

a1 tatto aorto parlante

(I1T0(W

Ci INIZIO

orto iuta a aoUipHcalo

e dal prtao tatto aorte

nella tabella attociata

r II nua

Sta il ritultata ceae Ind

a1 tette aorte parlante

ALTRINEHTI

UtIlUta l'Indice del tatto aorte ai

carattere da eoettere nella tabella

parlante

tatto aorte auto e aoltlpllcala

Iti Berti pio uno

> nella tabella attociata

e chiamatelo test.c. Compilatelo senza
alcuna opzione. Ad esempio, nel caso
dei SAS/C 5.

1

lanciate il comando le te-

st.c. Il risultato sarà un file chiamato te-

st.o Lanciare il linker ora, senza speci-

ficare alcuna libreria di compilazione e
senza fornire il nome di un file dì par-

tenza [startup file] come ad esemio c.o.

Sempre nel caso del SAS/C scriveremo
dunque blink test.o. Il risultato sarà il

file test.

Andate a vedere la struttura interna di

questo fle con il comando type test

TASTI NUTI DOPPI

di accento acuto

dZ occento grovo

TASTI MITI SEWLICI

sZ tildi

(3 vlrgolotta

CARAHERI

Oliti e alnuscolo

OiEO e eacute

OuEl a grave

0<E2 a circanfittta

OiE3 a tilde

TABELIA REUTIVA AL TASTO ’a* ESCNPIOi

Logica ùi gestione dei

Figura?
Tabella di emissione
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hex II risultato sarà quello riportato in

figura 4. Notate niente?

Provate a confrontare la mappa di ta-

stiera con questo file.

Concentratevi soprattutto sulle prime

due righe della mappa di tastiera e sul-

l'ultima.

Siete ancora perplessi? OK, andiamo
avanti—

La struttura dei file binari

Prima di proseguire con l'analisi della

nostra mappa di tastiera, è necessario a

questo punto aprire una piccola paren-

tesi-

Vi siete mai chiesti come è fatto un
programma, dentro? Voglio dire, tutti

VOI sapete come scnvere un program-
ma, come si compila e si iiricuce» [link].

Ma sapete il perché di questi vari passi

e qua! è la struttura dell’eseguibile alla

fine di tutto il processo’ Come fa l'A-

miga ad eseguire un programma?
Fintanto che non sapremo rispondere

a queste domande non potremo iniziare

l'analisi binaria della mappa di tastiera.

Non vedremo la struttura completa dei

file binari dell’Amiga, ma solo I blocchi

principali e quelli che ci serviranno per

capire come è fatto internamente il file

keymaps/i

Alcuni concetti base

Vediamo innanzitutto di definire alcu-

ni termini che useremo in seguito.

Quando compilate un sorgente il ri-

sultato è quello che si chiama un file og-

getto [obiect file]. Questo file m genere
contiene tutta una serie di riferimenti ad
oggetti esterni, detti appunto riferimenti

esterni [external references]. Questi ri-

ferimenti sono memorizzati nel file og-

F/fe tfi prova TEST

MZS n se 83 FZ

8 81 82 83 84 8$ e< 87 88 89 U 88 8C 80 8 E 8F
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getto utilizzando il nome dell'oggetto re-

ferenziato. Questo oggetto può essere
una funzione in una libreria esterna, una
variabile, un comando residente, e cosi

via. È evidente che fintanto che questi

riferimenti non vengono risolti, il file og-

getto non potrà mai essere eseguito dal

sistema operativo. Supponiamo ad
esempio che il mio programma chiami

una funzione pippoO non contenuta nei

file stesso. Come fa l'Amiga a sapere

dove si trova pippoO? Magar) c'è una
funzione con quel nome in una libreria

residente, od in un altro file oggetto, od
in una libreria di compilazione (compf7e-

time lìbrar/i in LiBS:. Ma qual è quella

giusta?

Per risolvere tutte le referenze ester-

ne è necessario utilizzare un altro pro-

gramma, detto linker od anche linkage

editor, che in inglese significa «ciò che
unisce, collega, concatena». Questo
programma riceve in ingresso tutti i file

oggetto, le librerie di compilazione, il file

di caricamento [startupfile] e tutte le

opzioni ed informazioni necessarie per

risolvere tutte le referenze esterne.

Questo vuol dire che ad ogni nome con-

tenuto nei vari file oggetto, viene sosti-

tuito un puntatore al pezzo di codice, al-

l'area di memoria, od al blocco di dati

corrispondente.

A questo punto abbiamo il nostro

eseguibile \toad file]. Esso è formato di

uno o più blocchi di byte chiamati hunk,

che significa «grosso pezzo». Vi sono
diversi tipi di hunk, ognuno con una
struttura ben definita. Più avanti ne ve-

dremo alcuni. Gii hunk sono raggruppati

in unità di programma [program uniti

che rappresentano l'elemento atomico
che un linker è in grado di gestire. La

relazione che lega le unità di program-
ma alla struttura del codice sorgente

può variare da compilatore a compiiato-

Un discorso importante riguarda i

puntatori. Questi possono essere asso-

luti o rilocabili. Un puntatore si dice as-

soluto quando contiene il valore effetti-

vo dell’indirizzo di memoria nel sistema
a cui si riferisce. Ad esempio, un regi-

stro hardware sarà referenziato in modo
assoluto. Lo stesso dicasi per una fun-

zione residente nella ROM.
Viceversa, un puntatore che punta ad

un altro elemento dello stesso esegui

bile non potrà contenere il vero indirizzo

di quell'elemento una volta che il prò

gramma è stato caricato in memoria
Questi infatti dipenderà daH'indirizzo a

partire dal quale l'eseguibile è stato ca

ricato, indirizzo che addirittura in certi si

sterni operativi può variare durante l'e

secuzione del programma stesso. In

questo caso il puntatore conterrà la di

stanza che c'è tra l'elemento suddetto

e l'inizio del programma, od un qualun
que altro punto predefinito, a seconda
del sistema operativo. Inoltre il linker

assumerà il compito di mantenere una
tabella che contiene la posizione di tutt

I puntatori rilocabili, in modo che il si

sterna operativo possa modificarli op
portunamente quando ii programma vie

ne mandato in esecuzione. Una volta

quando non esisteva il concetto di riio

cabilità, tutti I programmi dovevano par

tire dalla locazione zero della memoria
di sistema. Ed in effetti, è proprio quello

che succede ancora in fase di partenza

[bootstrap] del cuore [kernefi della mag-
gior parte dei sistemi operativi.

Gli hunks

^ 5 Vediamo adesso alcuni hunk che ci

serviranno in seguito.

Figura 6 Abbiamo detto che ce ne sono vari ti-

La struttura rii un file pi. in linea di massima possiamo defi-
oggeiio

T
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pire quattro classi di hunk:

1. quelli che contengono informazioni

per il sistema,

2. quelli contenenti il codice esguibile,

0 code hunks,

3. quelli contenenti i dati inizializzati, o
data hunks, e

4. quelli contenenti i dati non inizializ-

zati, 0 bss hunks.

Consideriamo prima i file oggetto.

Un file oggetto è formato da una o

più unità di programma. Ogni unità è

formata da una testata, e da uno o più

hunk. In figura 6 è riportata fa struttura

di un file oggetto, ed i vari tipi di hunk
che possono essere contenuti in ciascu-

na unità di programma. La figura ripor-

tata non indica tuttavia la sequenza ed
il numero preciso di hunk che sono con-

tenuti in una unità di programma, ma
solo il tipo di hunk che essa può con-

tenete-

le uniche eccezioni riguardano la te-

_UHIT 999 3{7

H

da H iwrala

Figura 7 - Hunk_unit

Stata ed il blocco di fine programma, ov-

viamente.

Per quello che riguarda gli eseguibili,

essi hanno una struttura molto simile a

quella dei file oggetto, con le sole se-

guenti eccezioni:

• non contengono alcuna informazione

relativa alle unità di programma,
• non possono contenere un blocco

per i simboli esterni,

• tutti i sìmboli esterni sono stati risolti,

• tutti i blocchi di riallocazione sono del

tipo a 32 bit,

• iniziano sempre con un hunk che ri-

porta il numero di hunk che va caricato

in memoria.
Ci sarebbero altri aspetti della strut-

tura degli eseguibili, relativi alle tecni-

che di overlay, che vanno per il momen-
to al di là degli scopi di questa breve

parentesi sulle strutture dei file binari

dell’Amiga.

In figura 5 sono riportati tutti gli hunk
relativi sia ai file oggetto, che agli ese-

guibili, completi di codice di identifica-

zione, sia in valore decimale che esa-

decimaie. Noi ora ne vedremo in detta-

glio solo alcuni che ci serviranno in se-

guito.

hunk_unit

È il blocco che identifica l'inizio di una

nuova unità dì programma, detto anche
testerà \header block].

Esso è formato da una parola (quattro

byte) contenente il codice di identifica-

La scheda tecnica: Inside 2.0

In questa puntata vedremo altre cinque schede tecniche relative

a funzioni della gadtools.library.

CreateMenusA

Alloca e riempie una struttura per la definizione dei menu.

- pr«t«t<fo

itnict Tsgltn ‘taglili // hiAtatan ad IM Itila di 'lag*

Note:
1. Le varie stringhe fornite come testi dei menu e delle voci da

creare non sono copiate, e quindi bisogna evitare di cancellarle per

tutta la vita del menu,
2. Se GTMN_FullMenu == TRUE ma la serie di strutture Ne-

wMenu descrive solo un menu parziale (o frammento), la funzione

ritorna il codice di errore 6TMENU_INVALI0.
3- Questa funzione crea automaticamente per tutti i menu, voci

0 sottovocl un opportuno campo UserData che può essere acce-

duto tramite apposite macro, riportate qui a seguire'

«defili 6IHll«J.ISH»I«(Miy) {• ( (1HI Deiu ) )

«defili CTKWITdI.lSUUTMmultM) (• ( (IfTl Hinyllea •)iei«ltM)>l) ) )

A seconda del contenuto delle vane strutture NewMenu fornite

in ingresso, questa funzione è in grado di creare e riempire corret-

tamente tutte le strutture necessarie alla definizione di menu, voci

e sottovoci e di gestire
i legami tra le stesse.

Qualora non fosse possibile allocare la memoria necessaria, o nel

caso la lista dei vari «tag» contenesse errori di sintassi, CreateMe-

nusAO fornirà indietro un valore nullo al posto del puntatore alla

struttura Menu che rappresenta la radice di tutte le strutture ne-

cessarie a definire i menu e le eventuali voci e sottovoci richieste.

Qui di seguito è riportata la scheda relativa ai vari tag validi per que-

4. I codici descrittivi di errore, o codici di condizione [condiuon

codes), forniscono ulteriori informazioni sulle cause di un eventuale

errore verificatosi. Una lista per la funzione suddetta è riportata qui

CreateMenus

Alloca e riempie una struttura per la definizione dei menu. Ver-

sione a parametri variabili della CreateMenusAI)
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zione, la lunghezza in parole del nome
dell'unità di programma, ed il nome
stesso, allineato in fondo ad un numero
intero di parole utilizzando degli zeri. La

struttura è riportata in figura 7.

hunk—code

È un blocco, solitamente rilocabile, che
contiene codice. La struttura è riportata

in figura 8.

hunk_reÌoc32

È un blocco utilizzato per definire qua-

li informazioni vanno rilocate in un indi-

rizzamento a 32 bit-

Dato che ogni hunk in una unità di

programma è numerato a partire da ze-

ro, questo blocco contiene, a parte ov-

viamente il suo codice di identificazio-

ne, una sezione per ogni blocco riloca-

bile. Ogni sezione contiene il numero di

Figura 8 - Hunlc_cade.

indirizzi relativi ai puntatori da rilocare in

un certo blocco, il numero sequenziale

che identifica tale blocco, ed una serie

di indirizzi relativi all'inizio del blocco

[offset] che corrispondono a tutti i pun-
tatori che in quel blocco vanno rilocati.

Il blocco termina con una parola nulla.

La struttura è riportata in figura 9.

hunk_end

Questo hunk segnala la fine dell'unità

di programma, e contiene solo il suo co-

dice di identificazione.

hunk—header

Questo hunk condene una serie di in-

formazioni relative al numero di hunk
che va caricato in memoria, più il nome
di ogni libreria residente che va caricata

insieme a ciascun blocco di hunk. Tali

nomi sono contenuti nella prima parte

deW'hunk. Ogni nome è formato da una
parola che ne dà la lunghezza in parole

da quattro byte, ed il nome stesso con
un certo numero di byte nulli in coda in

modo da far sì che la lunghezza sia ef-

fettivamente un numero intero di paro-

le. Questa lista termina con una parola

nulla, ed è ordinata nella sequenza di

caricamento delle librerie. Quando il si-

stema carica il programma, esso alloca

una tabella che serve a tener traccia di

tutti gli hunk caricati, inclusi quelli di

overlay. La seconda parte dell’hurriic con-
tiene la dimensione massima che deve
avere questa tabella, che è poi uguale al

Si tratta praticamente della CreateMenusAO, solo che invece di

richiedere in ingresso come secondo parametro il puntatore ad una
lista di lag, permette di introdurre direttamente i vari tag ed i valori

loro eventualmente associati, secondo la tipica sintassi a parametri

variabili (quella della printfl), tanto per intenderci).

DrawBevelBoxA

Disegna un rettangolo a sbalzo.

•Oig QrnStvtltoiiA // Un rlttm* ilcw viivrt

itryet *rgort » // 0«vt vy 4UtgAaU 11 r«tt«kiKly

MtO Urt , // lUcliM 4*1

WORD t»p , // 0r4lMU 4a1l'yrlBlM d«1

WMD wldth , // Urgtazzfl dii rattafig«1«

WORD halRlit , // RUtiZR dt1 rctlRugzIo

itract IifllH «Ufllit // LliU di ’Ug'

Nota; un rettangolo a sbalzo non è un controllo, ma solo un ele-

mento grafico, che va opportunamente restaurato [refresh] qualora

venga danneggiato da una qualche operazione, come lo spostamen-
to od il ridimensionamento del raster interessato.

Qui di seguito è riportata la scheda relativa ai vari lag validi per

questa funzione.

DrawBevelBox

Disegna un rettangolo a sbalzo. Versione a parametri variabili del-

ta DrawBevelBoxAI).

Si tratta praticamente della DrawBevelBoxAI), solo che invece
di richiedere in ingresso come sesto parametro il puntatore ad una
lista di lag, permette di introdurre direttamente i vari tag e i valori

loro eventualmente associati, secondo la tipica sintassi a parametri

vacabili (quella della printfl). tanto per intenderci).

FreeGadgets

Dealloca una lista concatenata di controlli.

- prtmiRO

niD fruCrfgiti // I» Ht*nw «Ica v«l«r«

( il/ 1 n 11 11

Dealloca tutti i controlli di tipo CadTooIs a partire da quello di cui

viene fornito in ingresso il puntatore.
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numero massimo di hunk caricabili. A
seguire c’è il numero d'ordine del primo
hunk da cancare. Questi e zero se non
CI sono librerie residenti da caricare, al-

trimenti corrisponde al numero totale di

hunk di tutte le librerie in questione.

Quindi c’è il numero d'ordine dell’ultimo

hunk da caricare, per cui, se escludiamo
le librerie residenti, l’eseguibile viene a

contenere tanti hunk quanti sono dati

sottraendo il numero d'ordine del primo

blocco da quello dell’ultimo ed aggiun-

gendo uno. Questo è anche il numero
del vettore posto alla fine deH'hunk—
header. che contiene le dimensioni di

ogni singolo hunk. La struttura è ripor-

tata in figura 10.

Alla ricerca della mappa...
di tastiera

E torniamo ora alla mappa di tastiera

italiana, ed al programmino di prova che

abbiamo senno all’inizio, cioè test.

La prima parola di entrambi è

000003F3, cioè il codice di identificazio-

ne (ieW hunk^header Ci aspettiamo al-

Figura 10 Hunk _header

lora che le parole successive contenga-

no la lista delle librerie residenti da ca-

ricare, chiusa in fondo da una parola nul-

la. Ed m effetti la parola successiva è m
entrambi i casi uno zero. E questo torna

bene con il fatto che non abbiamo spe-

cificato alcuna libreria nel costruire test,

e che non ci aspettiamo niente di diver-

so per un file che non dovrebbe rappre-

sentare altro che una mappa di tastiera.

A questo punto dovremmo avere il nu-

mero massimo di hunk caricabili. Ed in

effetti la terza parola contiene
00000001, cioè uno. Anche questo tor-

na in entrambi i casi. Ancora, la quarta

e la quinta parola dovrebbero riportare il

numero d’ordine rispettivamente del

pnmo e dell'ultimo hunk da caricare.

Dato che abbiamo un solo hunk nel

file, nessuna libreria residente e nessun
hunk di overlay, questi è zero in entram-

bi i casi. Per finire, la sesta parola do-

vrebbe dare la dimensione detl’unico

hunk da caricare. E qui abbiamo
000001 1A per ia tastiera italiana e zero

per il file di prova, come è da aspettarsi

visto che in effetti abbiamo creata un

«eseguibile» vuoto. Per quello che ri-

guarda la mappa di tastiera, ci aspettia-

mo quindi che contenga un blocco da

282 parole da quattro byte l'una, cioè

70 righe da quattro parole piu due pa-

role. Vedremo tra poco qual è. In figura

1 1 è riportata l'analisi del primo hunk di

entrambi i file.

La parola che segue contiene
000003E9. che corrisponde al codice di

identificazione di un hun/c—code. I quat-

tro byte successivi conterranno quindi

la dimensione di questo hunk. Questa è
differente nei due casi, ovviamente. Per

quello che riguarda il programma di pro-

va, bisogna tener presente che esso
non contiene altro che una istruzione

per il preprocessore del C, la quale non
genera affatto codice. L’ottava parola è
quindi nulla per test. La mappa di ta-

stiera invece, è contenuta tutta in que-

sto singolo hunk, per cui ritroveremo

qui le dimensioni dell'unico blocco del

file keymaps/i. e cioè 0000011A (282

parole).

Saltiamo ora per un momento all’ul-

tima parola d< entrambi i file. Questa è
ovviamente hunk— end. e cioè
000003F2.

L’analisi di test è quindi completa.
Non cosi è invece per la tastiera italiana.

Abbiamo visto che le prime sei parole

fanno parte di un hunk— header, mentre
la settima e l’ottava sono la prima parte

di un hunk— code lungo 282 parole. Il

corpo vero e proprio di questo hunk va
quindi contato a partire dalla nona pa-

rola inclusa. Se contiamo 282 parole, ar-

riviamo alla posizione 0x0488 non inclu-

sa, come riportato in figura 3. La parola

che parte da questa posizione contiene

il codice 000003EC, che guarda caso e

il codice di identificazione di un hunk-
reloc32. Ed in effetti la parola succes-
siva riporta il valore esadecimale
00000027, che corrisponde al numero
di puntatori da rilocare neW'hunk nume-
ro zero, come indicato dalla parola se-

guente. Se ora contiamo 39 parole a

partire dalla posizione 0x0494 inclusa,

arriviamo ad un’altra parola nulla che è
appunto l’indicatore di fine blocco del-

\'hunk-reloc32.

Per cui, per concludere, la mappa di

tastiera vera e propria è compresa tra la

posizione 0x0020 e 0x487 incluse.

Conclusione

Nella prossima puntata concluderemo
l'analisi in dettaglio di quest’area, nel

tentativo di riconoscere le varie struttu-

re descritte nelle precedenti puntate.

Arrivederci tra un mese. ss

Dario de Juóiabus é raggiungibile tramile Mc-lmk
alla casella MC2120

^'’rssf

Uti delle librerie vueU
nuaere di henit caricabili

prlM hunk da caricare
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ATARI ST

Mesa STe

Una completa soluzione hardware e software

di Vincenzo Folcarelli

Anche se la linea ST risulta

oramai stabilizzata, da alcuni

anni, su precisi standard di

qualità, prezzi e compatibilità

era inevitabile che le

esperienze e le innovazioni,

sia hardware che software,

introdotte nel TT si

riflettessero sui prodotti

entry level.

La sintesi raggiunta dalTAtari

in quest'ottica è espressa dal

nuovo Maga STe

Presentazione

Il Mega STe, che riprende la sola de-

nominazione dalla precedente linea Me-
ga, è la testa di ponte tra il diffusissimo

1040ST, standard su più fronti, che è

stato comunque aggiornato in 1040STe

,
e la linea TT rivolta soprattutto al pro-

fessionale.

L'obiettivo principale che, almeno
sembra alla prova dei fatti, i progettisti

Atari si Sono posti è stato quello di una
macchina che liberasse finalmente (!)

l'utente da vincoli assurdi quali l'espan-

dibilità, la poca compattezza (hard disk

esterno!), clock ad 8 MHz, coprocesso-

re da installare su scheda esterna ed al-

tro ma che al tempo stesso recuperas-

se il parco compatibilità in larga parte

compromesso con II TT.

Seguendo un'ottima strategia di mar-

keting, per garantire larghe simpatie ai

nuovi modelli soprattutto nella fascia

delle soluzioni «chiavi in mano», l'Atari

Italia ha proposto un pacchetto softwa-

re denominato Extra del valore di

600.000 lire al costo addizionale (va ac-

quistato unitamente ad una macchina)
di 100.000 lire. Il presente pacchetto, al

listino, risulta abbinato alla sola linea

STe 1040, pur essendo giunto in reda-

zione abbinato ad un Mega STe 4 HD.

Esternamente...

L'estetica della nuova serie Mega
STe è identica a quella serie TT, soltan-

to il colore è più scuro, tipico grigio del

1040.

L'unità centrale e l'unità HD sono
esteticamente sconnesse ma in realtà

saldate sullo stesso backplane. La presa

per floppy è frontale con sportellino an-

tipolvere.

Anche se la decisione è stata presa

per motivi di compatibilità e non di este-

tica, i monitor utilizzati SM124 (12" mo-
no), SM144 (14" mono) e SC1435 (14"

colore stereo) si armonizzano molto di

più dei monitor per TT con l'asimmetri-

co cabinet.

Di sicura qualità superiore è la tastie-

ra del nuovo modello rispetto a quella

del vecchio Mega, Sempre dotata di 95
tasti con microprocessore dedicato, ri-

sulta perfettamente compatibile con
quella del TT sia nei layout dei tasti (di-

sposizione italiana con lettere accenta-

te) che nel sistema di collegamento al-

l'unità centrale (RJ11 a 6 fili).

Come consuetudine nei modelli Atari,

il numero di porte di I/O è sempre ab-

bondante.

Sul lato posteriore risultano disponi-

bili, la presa per floppy disk esterno, la

presa monitor standard din 13 poli, il

connettore schermato per il collega-

mento ad una TV in Radio Frequenza
(quindi sulla presa antenna e non scart),

il DB19 poli per ACSl DMA (eventuale
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HD esterno), il DB25 poli per la stam-
pante, due seriali DB9 poli configurate

per modem, due prese pin-jack per l'u-

scita audio stereo (PCM con converti-

tore O/A ad 8 bit) ed infine, sovrastante

le precedenti porte, una terza seriale

che cela l'importante slot con espansio-

ne in standard VME Eurocard.

Sul lato sinistro trovano spazio il ta-

stino di reset, la presa LAN (Locai Area
Network) minidin 8 poli (alternativa, nei

Mega STe, alla terza seriale), le prese

midi IN-OUT, lo slot cartridge ROM e la

presa per la tastiera. Le prese mouse/
joystick sono disposte in maniera con-

trapposta ai lati della tastiera.

Sul frontale abbiamo il solito disk dri-

ve da 3-5” da 720 KByte (sarebbe stato

il caso di passare al 1.4 MByte) e le tre

spie di alimentazione floppy drive e fix-

ed drive.

Alcune porte necessitano di alcuni

chiarimenti. Innanzitutto è scomparsa,

almeno da un punto di vista esterno, la

presa SCSI presente nel TT, questo non
limita la compatibilità con i precedenti

dispositivi esterni come la stampante la-

ser. il CD ROM, il disco removibile in

tecnologia SyQuest, ecc... ma contribui-

sce a rallentare la standardizzazione del-

le periferiche veloci.

La presa monitor è quella dei primi

modelli ST, non dispone quindi di uscite

stereo integrate e soprattutto non ten-

de ad allinearsi allo standard DB9 o DB
1 5 poli che permetterebbe un più agile

uso di monitor multisync. Per di più l'u-

so del vecchio standard video cela I pic-

coli passi fatti sul fronte delle risoluzioni

grafiche e delle palette colore: rispetto

ai primi ST, l'unica novità riguarda la pa-

lette passata da 512 a 4096 colori. Nien-

te overscan, dunque, e niente alta riso-

Mega STe

Produttore:
Atarì Corporation
Sunnyvale. CA
Distri tHitore:

Atari Italia S.p.A. - Via V. Bellini. 21
2009S Cusano Milanino IMI)

Prezzi UVA esclusa):

Maga STe open 2 MB sema HD L. 1.699.000

Mega STe 2 MB con HD A8 MB L 2. 199.000

Pacchetto Extra 118 programmi) L 599.000

lozione a colori. Di fatto risultano dispo-

nibili le seguenti risoluzioni; 640*400
mono, 640*200 4 colori, 320*200 16
colori.

La presa LAN, per certi versi tanto ap-

prezzabile, risulta a tutt'oggi poco o
niente affatto sfruttabile poiché manca-
no i necessari presupposti software.
Dal punto di vista del S.O. la presa LAN
non è altro che una seriale RS-422, tan-

to è che l’uso di questa è alternativo al-

l'uso della terza seriale posta in corri-

spondenza della presa VME. Ma per far-

ne un uso veramente proficuo, ovvero
per poter accedere tranquillamente a

dati residenti su altri calcolatori o per in-

viare messaggi ad altre postazioni di la-

voro. è necessario che il S.O. sia in par-

te predisposto e che soprattutto esista-

no programmi in grado di gestire la co-

municazione. In ambiente ST si parla di

LAN da molto tempo ma le strade se-

guite, anche con profitto, da terze parti

sono state profondamente diverse da
quella proposta attualmente da Atari. Le

precedenti soluzioni si basavano su di-

spositivi esterni collegati alla porta

ROM 0 DMA, l’attuale segue uno stan-

dard simile a quello Apple piuttosto len-

to ma molto economico e di semplice
installazione.

Internamente

Per aprire il nuovo Mega STe è ne-

cessario togliere una decina di viti poste
sul perimetro della base.

Tolte queste, si ha la possibilità di ap-

prezzare la prima interessante novità: è
finalmente scomparsa quella odiosa e
tagliente (!) gabbia di Faraday in allumi-

nio. in sostituzione la superficie interna

del cabinet è stata rivestita con una ver-

nice particolare che risolve egregiamen-
te il problema dei disturiDi a radio fre-

quenza.

Sulla sinistra è presente l’ottimo, per
affidabilità e dimensioni, alimentatore

switching da 70 W (anche se pochi con-
siderando che gli attuali PC hanno ali-

mentatori da 200 W) per l'alimentazione

della Mother Board, del Floppy Disk Dri-

ve e dell'Hard Disk.

Eventuali periferiche esterne devono
prendere la propria alimentazione ester-

namente all'elaboratore.

Sul lato destro dell'alimentatore è
presente la slitta per schede di espan-
sione in bus VMÉ. Sotto questa sono
presenti i quattro chip custom (aggior-

nati) che contraddistinguono la serie ST.

Di fronte all'alimentatore il cuore del-

l’ST; il MC68000 a 16 MHz con adia-

cente lo zoccolo per coprocessore. En-
trambi i chip sono del tipo «carrier» cioè

vanno incassati in un pozzetto quadrato.

Questo tipo di predisposizione per-

mette numerosi vantaggi nella sostitu-

zione dei chip.

li modulatore per la connessione in

radio frequenza è piccolissimo, al suo
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fianco è alloggiata una batteria tampone
(per data ed ora) del tipo ncaricablle. Il

Floppy Disk Drive è un classico, ed a

questo punto sorpassato, Epson da
3.5'’ 720 KB formattati. Questa scelta

dell’Atari è molto discutibile alla luce dei

costi di un 3.5” HD (1.44 MByte) ed è
ancora più discutibile la mancanza di

una interfaccia predisposta per l'even-

tuale aggiornamento.

Una lietissima sorpresa è invece la

presenza di un Hard Disk di estrema
qualità: un Seagate ST157N (45 MByte,
100.000 ore di funzionamento garanti-

te!) in tecnologia SCSI.

Questo fatto conferma la scelta Atari

di utilizzare per I nuovi calcolatori soltan-

to dischi SCSI anche quando, come nel

Mega STe, dal punto di vista esterno

non viene data la possibilità di connet-

tere dispositivi SCSi- La piccola interfac-

cia controller che gestisce il nuovo HD
non è altro che un convertitore di pro-

tocollo bidirezionale da ACSI (DMA) in

SCSI.

Sotto l'HD è disposto il banco da 4
SIMM per alloggiare 2, 4 o (futuro?!) 16
MByte di RAM. È bene sottolineare che
la soluzione SIMM, attualmente lo stan-

dard su tutte le piattaforme di PC e

Workstation, non è stata utilizzata nel

TT (almeno nel modello provato sulla ri-

vista).

Complessivamente un giudizio ottimo

sulla tecnologia costruttiva del Mega
STe: un'unica piastra con componenti a

montaggio superficiale, senza connes-

sioni di correzione, facilmente accessi-

bile per manutenzioni e soprattutto

espandibile sia sul fronte memoria che
su quello schede supplementari.

L'unico appunto proviene dalle scelte

di conformazione frastagliata del cabi-

net: con le dimensioni di un Mega STe.

complessivamente non piccole, c'è spa-

zio per un solo slot di espansione e di

due alloggiamenti per memorie di mas-
sa, un normale PC in cabinet SLIM di-

spone di 4 scompani per memorie di

massa e di tre slot espansione!

Il nuovo TOS-GEM

Come per il TT il nuovo TOS ed il nuo-

vo GEM del Mega STe non hanno su-

bito grosse rivoluzioni, più che altro han-

no beneficiato di aggiornamenti e mes-
se a punto.

La grandezza della ROM di sistema,

comprendente sia TOS che GEM, è

passata dagli iniziali 192 KB, dei primi

ST. agli attuali 256 Kbyte.

Le differenze più evidenti sono nel

piano di lavoro. Oltre alla disponibilità di

short-cut, combinazione di tasti in sosti-

tuzione dell'attivazione di una funzione

tramite puntatore, sono disponibili più

voci nei tradizionali menu e più funzioni

sulle finestre di sistema.

Sotto il menu Atari compaiono appa-

rentemente i soliti accessori ma il Con-
trol Panel attuale è notevolmente più

ricco dei precedenti e nasconde una
delle novità più interessanti: i .CPX.

Come nel TT il nuovo Control Panel,

individuabile sulla root del disco C con il

file XCOISITROLL.ACC, oltre ad essere
etensibile, ovvero è possibile includere

nella chiamata Control Panel più acces-
sori scavalcando oltretutto i precedenti

limiti sul numero di accessori contem-
poraneamente residenti, è stato aggior-

nato per permettere il controllo delle

nuove risorse hardware (suono stereo,

terza porta seriale, cache ).

Sotto il Control Panel è possibile in-

stallare, memoria RAM permettendo, fi-

no a 99 accessori. Questi non sono
però i tradizionali .ACC ma nuovi .CPX
adatti per il nuovo GEM.

È possibile gestire il consumo di me-
moria dei -CPX rendendo attivi volta per

volta soltanto i .CPX che si ritengono in-

dispensabili. I -CPX sono normalmente
disposti in un'unica cartella, in maniera
tale da indicare al Control Panel dove ri-

cercarti. Tutte le operazioni descritte av-

vengono attraverso Dialog Box che si

attivano direttamente all'interno del

Control Panel.

A differenza del TT in cui cache me-
mory e blitter si attivavano o disattiva-

vano attraverso i menu del desk princi-

pale, nel Mega STe questa operazione

avviene tramite un unico ,CPX (chiama-

to Generale) che permette anche la se-

lezione del clock da 16 ad 8 MHz.
Oltre ai menu Atari, tutte le voci han-

no subito modifiche interessanti. Nel
menu File, oltre alla correzione di alcuni

bug come quello che impediva di cam-
biare il nome alle cartelle, sono state in-

tegrate nuove funzioni di formattazione

e copia di dischetti, nuove funzioni di ri-

cerca e filtro su file.
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Nel menu Visione è ora possibile de-

finire colore e pattern dello sfondo del

piano di lavoro e dello sfondo delle fi-

nestre attive.

Nel menu Opzioni è possibile sceglie-

re l'icona da dare ai vari file, è possibile

associare l'esecuzione di un programma
alla pressione di un tasto funzione ed è

finalmente disponibile un completo con-

figuratore del piano di lavoro.

Per la gestione del disco rigido inte-

grato nei nuovi Mega STe sono dispo-

nibili un set di utility sia per il partizio-

namento e la formattazione, che per il

recupero dei settori danneggiati o il par-

cheggiamento delle testine nella zona di

sicurezza.

La dotazione software Extra

Una scelta di sicura efficacia da parte

dell'Atari per la promozione delle nuove
macchine è il quasi omaggio del pac-

chetto Extra. Si tratta di un set di 18

programmi seri e meno seri, professio-

nali 0 didattici, ma di sicuro interesse

per il neofita.

Non è possibile dare una visione ap-

profondita dei vali pacchetti in queste
pagine ma è possibile tracciarne un pro-

filo.

Tra I pacchetti professionali la palma
di «best valueii spetta certamente al

noto Redattore 3. Il programma è in ver-

sione italiana completa di manuale e

moduli connessi.

Redattore 3 è considerato, non solo

dagli operatori del mondo Atari, uno dei

migliori wordprocessor mai prodotti. Le
sue doti principali, ampiamente com-
mentate nella recente prova su queste
pagine, sono velocità, praticità e poten-

za.

Velocità, nel disporre del correttore in

linea (con dizionario anche plurilingue),

nello spostamento dei blocchi, nella ri-

cerca di un stringa, nella riformatlazione

di un testo, net movimento del cursore

0 nello scorrimento delle pagine.

Praticità, nelle funzioni di inversione

di due caratteri (frequente errore per chi

digita velocemente), nell'analisi delle

occorrenze, nella visualizzazione del nu-

mero di battute, nelle tecniche di sal-

vataggio automatico (per caratteri battu-

ti, per lunghezza delle pause, per tempo
complessivo dall'ultimo salvataggio),

ecc...

Potenza, nella scelta dei formati di in-

put ed output, nelle possibilità grafiche

di stampa (siamo quasi a livello di DTP
con una ricca dotazione di font e stili),

nella strutturazione del documento (in-

dici, sommari, capitoli, numerazioni di

vario tipo), nell'editor di complesse for-

mule matematiche, ecc...

La presenza di un manuale ricco e
ben tradotto in italiano completa il tut-

to.

Sempre in tema di editoria personale

troviamo nel pacco una vecchia cono-
scenza; Timeworks, il Ventura per ST.

La differenza fondamentale tra un
programma di wordprocessor ed un
programma di editoria elettronica sta

nel fatto che il primo si preoccupa di

gestire il testo in quanto insieme di ca-

ratteri e parole, il secondo di gestire

una pagina come insieme di uno o più

testi e figure (viste come immagini
vettoriali o bit mapped). In un program-
ma di editoria i caratteri, le loro dimen-
sioni e la loro posizione all'interno della

pagina sono gestiti motto dinamica-
mente. Prodotti tipici deH'editoria per-

sonale sono giomalini, depliant illustra-

tivi, cataloghi, manuali, ecc...

Timeworks si installa in maniera au-

tomatica ed occupa un rilevante spazio

su hard disk (elemento assolutamente
necessario). Sfrutta pienamente tutte

le risorse grafiche del GEM prima fra

tutte il GDOS per la stampa di qualità.

La sua tecnica di suddivisione della

pagina ricorda quella sfruttata nel dif-

fusissimo (in ambiente MS DOS) Ven-
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tura Publishing, ovvero Frame (Riqua-

dri) e Paragrafi. Uri Frame è un rettan-

golo, spostabile e dimensionabile tran-

quillamente all’interno della pagina, che

può contenere testi o disegni; il Para-

grafo (Marcatore) è un insieme di at-

tributi come la distanza dai quattro

margini, la grandezza e lo stile dei ca-

ratteri, l’altezza del capoverso, ecc...

da associare ad un blocco di testo.

Teoricamente gli strumenti a dispo-

sizione permetterebbero di editare di-

rettamente un testo 0 un disegno; in

realtà la cosa migliore è inserire nei ri-

quadri i testi editati con un buon word-
processor ed i disegni o le immagini

provenienti da programmi di grafica o

da scanner.

Le font disponibili sono scalabili en-

tro un range definito (da corpo 8 a cor-

po 72) a causa della loro intrinseca na-

tura bit mapped. Questo è un limite

che non hanno i programmi (come Ca-

lamus) che gestiscono le font in modo
vettoriale.

Il buon risultato di un'operazione di

editoria dipende soprattutto dalla stam-

pa finale. Timeworks dispone di ottimi

driver sia per la gestione delle stam-

panti ad aghi che di stampanti laser.

Per la gestione della propria contabi-

lità, dei propri calcoli statistici e per la

realizzazione di semplici grafici il pac-

chetto Extra offre un gestionale tutto

italiano. Contabilità Personale, ed uno
spreadsheet affermato come K-Spread

4.

Contabilità Personale, prodotto dalla

EmmeSoft, non può essere considera-

to un vero e proprio gestionale in quan-

to non fa altro che raccogliere e con-

teggiare una semplice nota spese o più

in generale un flusso di sacca o conto

corrente. Non è dotato di manuale ma
non è necessario.

K-Spread 4 è un buon foglio elettro-

nico poco compatibile con Lotus 123, e

questo è un difetto, ma molto sempli-

ce da utilizzare e facente pieno uso del

GEM. Purtroppo questo programma sa-

rebbe maggiormente apprezzabile se
dotato di manuale.

Per gestire magazzini, archivi di nomi
ed immagini, ed in generale di piccole

basi dati. Extra offre Superbase Perso-

nal: ben tradotto e dotato di manuale
merita una prova completa in uno dei

prossimi numeri di MC.
Per avvicinarsi nel modo migliore,

per semplicità e qualità dei risultati, alla

programmazione non esiste un inter-

prete di linguaggio paragonabile a GFA
Basic 3.6.

Sicuramente il basic più potente in

ambiente ST, oggi esportato anche in

ambiente MS DOS, GFA Basic dispone
di un vastissimo set di comandi nella

gestione della strutturazione di un pro-

gramma, nella manipolazione delle

stringhe, dei numeri, dei file, nella gra-

fica, nel suono e soprattutto nella chia-

mata delle funzioni GEM. Dotato di un

completissimo manuale e, acquistabile

separatamente, di un compilatore per

la generazione di eseguibili .PRG vai

bene, insieme a Redattore 3, l’acquisto

di un Atari.

Per gli appassionati di Totocalcio,

Extra offre Opera Personal un ottimo

programma sotto tutti i punti di vista

ma banalmente reso una semplice de-

mo escludendo le funzioni di stampa. È
pur sempre vero che il programma può
essere ugualmente apprezzato e quindi

gli interessati possono acquistare la

versione completa.

Big Bos Piano, Band-ln-A-Box e Reai

Time Arranger sono tre pacchetti musi-

cali che faranno sicuramente la felicità

di compositori casalinghi dotati di ta-

stiera MIDI. Questi tre programmi al

pari di Redattore 3 e GFA Basic 3.6,

vanno considerati come regali unici.

Big Bos Piano è un programma che si

prefigge di insegnare a chiunque a suo-

nare un pianoforte mostrandovi i tasti

da premere, le corrispondenti note sul

pentagramma, il suono proveniente dal-

ia tastiera. Inoltre Big Bos Piano è un
sequencer ovvero un registratore digi-

tale che vi permette di registrare ed
aggiornare una composizione musicale

come un testo con un wordprocessor.
Il pacchetto è dotato di manuale.
Band-ln-A-Box è un programma,

sempre da sfruttare unitamente ad una
tastiera MIDI, in grado di creare arran-

giamenti ed accompagnamenti sia su

input dell'operatore che in base ai nu-

merosi stili preregistrati.

Sullo stesso stile, ma più potente da

un punto di vista operativo, è Reai Ti-

me Arranger Pro. A differenza del pre-

cedente, questo è in grado di eseguire
arrangiamenti in tempo reale su tastie-

re multitimbriche.

Per lo svago assoluto ed il piacere di

apprezzare la grafica a colori delle nuo-
ve macchine Atari nel pacchetto Extra

sono inclusi: Pop Art per la grafica pit-

torica, Astrologia Blliard Simulator e
Chess Simulator per il divertimento ra-

gionato, North & South, dumping Jack
Son, Hockey Pista, Hypnotic Land per il

divertimento assoluto.

Conclusioni

Mega STe e pacchetto Extra è sicu-

ramente ciò che l'utente più si aspetta-

va. Il nuovo hardware apre nuove pos-

sibilità senza compromettere un grosso
ed affidabile parco software. É vero
che ci si sarebbe aspettato di più in

termini di suono e grafica ma oggetti-

vamente non è facile immaginare che
una macchina completamente nuova
riesca ad imporre il suo standard.

La scelta dell'Atari è stata probabil-

mente quella di dare qualcosa di più al

suo attuale parco utenti, sicura di farto

crescere eliminando dai nuovi prodotti

alcuni macroscopici limiti e mantenen-
do un'aggressiva politica di prezzi.

KS
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Il software MS-DOS, Amiga e Macintosh
di Pubblico Dominio e Shareware
distribuito da

in collaborazione con
Microforum

Questo software non può essere ventìuto a scopo di lucro ma solo distribuito dietro pagamento delle spese vive di supporto, confezionamento,
spedizione e gestione del servizio. I programmi classificati Shareware comportano da parte dell'utente i'oOOIIgo morale di corrispondere all'autore un
coninbulo indicato al lancio del programma.

COO>C£ TirOLOtDESCmZIONE REC. HARDWARE TUOtOADESCRIZIONE REC. HARDWARE T1TOLO10E6CR1ZIONE REC. HARDWARE

MSDOS

COMUNICAZIONE

COW01 ONE TO ONE inclOA

COM/02 PROCOMM Hard disk

Noto Pfogramrra di comunicazions

COW03 OMEQALINK mc106
COWW BACKCOMM mc103
COMICS ZIP meno
COMICS FOSSIL DRIVER & .TPU mc110
COMI07 MAXIHOST mc110

DATABASE

D8SI02 VIDEO DATABASE mc70SHaMdi5k
DBSAfi HOME MANAGER Hard disk

DalaBssa. calcolatncB a calendano
DBS/04 MAIL-MONSTER inc103

OBS/06 PC-FILE« mclOE
08S«9 DMS mcl07
DBS/10 ARCHIVIO PARROCCHIALE mc109
OBS/11 ABSTRACT mc115
DBS/12 GESTIONE DI BIBLIOTECA mc116
DBS/13 RICETTARIO nv118
DBS/14 MULTIARC mc117

EDUCATIVO

E0IM)1 ABC FUN KEVS inc103

EOU/02 COMPUTER TUTOR
Auio-appwidimedlo del computer

EDU/04 GEOBASE AHCH GEOGRAFICO mc109

GIOAM
GlO/08
GIOA»

GIO/I2

QIO/13

GIO/14

010/17

GI0/1S

GlO/19
GIOi22
GICV23

GIOi29

GIOiOO

ALOaS ADVENTURE
EGAINT
PC^IGSAW
Puzzle

Clone di Aikanold

BANYONWARS
Slraiegia

CAPTAIN COSMIC
Gioco gralco

EGA GOLF
Gioco del Goll

EGA TREK
SiarTrek

JO/STVGA
Gioco da ber

MINERVGA
OTHELLO EGA
POKER SOLITAIRE
Poker da soli

OUATRIS
Tetris con Bombe ecc.

SHARKS

GALACTIC BATTLE
Clone di Invadere con sor

HOUSE OF HORRORS
Casa degli orrori

melos EGA/VGA
mc104 EQA/VGA

EGAR/GA

EGAiVGA

EGIWGA

EGAMGA

EG/WGA

VGA

mc104 VGA
melos EGA/VGA

EG/WGA

EGA/VGA

EGWGA

EGAATGA

EGAAA3A

GIO/31

GIO/34

QlOflS

GIO/36
GI0«7

GIO/39
GIO/40

QIO/41
610/42

GIO/43

GIO/44

GI0/4S
GIO/46

GIO/47

G 10/46

GlO/49

GIO/50

GIO/53

NOID EGWGA

PINBAUEGA^ ** EGWGA
Super Flpper

MAHJONQ EGA EGWGA

MR.SPOCK
MONUMENTS OF MARS
pharaoh’s tome
POKER

melos EGWGA

mc106
mc107EQWGA

TESORI
TOMBOLA
SMILE
CHINESE SOUTARIE
THETRIX
SICHUAN
EGAWALLS
GRIO HER
BANDIERE!
PETWORLD
F0RZA4
CROaOTS
VAHTZEEI
PAflOLOSO

6RF/01 FINGER PAINT

UTV18 STORE mel07
UTV19 TXT mc107
UTI/20 xSET mc1D8
UTI«1 ZAPDIH melos
UT1«2 UTIUTYC0LLECT10N me109
UTI/23 OiR mc109
UTI«4 CLEANUP meni
UTiras SAB DISKETTE UTILITY meni
UT126 TIF2QRAY melll
UTI/27 FiaDISK molli

uma ORAsco meni
UTV29 XDIR meni
UTV30 WINCOMMANOER mc112
Un/31 MOUSE FORMATTER mc112
UTV32 WINZIP mc112
UTt/33 MOUSE EDITOR mc113
UTI/34 DEPURA mc113
Un/36 DISKFATTER me113
UTI/3B POWER DOS mc116
JTI/37 SIM LIB me114
UTl/38 UTILITY PC men4
Un/39 DBOOK 1.0 mcnS
UTV40 SYSTEM COLOR SETTING mene
UTMl AUTOLIST mell7
Un/42 CON>FORMAT meli?
UTl/43 FORMATQM meli?
UT144 COPYOM mcllT
UTI/4S TELEDISK mc1I7
UTI/48 ANACHSK mc1l7
LITl/47 DIVDIR mc1l7

GRF/02 PC-KEY-DRAW
GRF/03 HSPCALENDAR
GRF/04 PC-DEMO SYSTEM
GRFiOS QRAPHICWORKSHOP
6RF/06 SOLAI S TRAVI
GHFAJ7 GOSTPAINT
GRF/08 DKBTrece

mc107

mcl08

SPREADSHEET

SPD43I AS-EASY-AS mc103
SPDA32 EXPRESS-CALC mc104
SPQ/03 EZ-SPHEAOSHEET

Calcoli d* budget

SPOKH INSTACALC mc107
SPDAK OUEBECALC

Spreadsheet 30

UTILITY

UTI/01 PC-OESK-TEAM me107
UTIAB DOS HELP mel04
UTI/D4 DISK SPOOL II mcl03
UTI/07 LHARC melos
UTICB ARJ melos
UTI4» LZEXE melos
UTl/10 DIET melos
UTI/11 PKLITE melos
UTI/12 NEWSPACE melOS
UTI/13 CATDISK me105
Lm/14 P01NTSSH00T melOS
Lm/15 SHEZ melos
UTI/16 ZZAR melos
UTV17 GUARDIAN ANGEL mc107

VARIE

VAFV01

VAR/02

VAR/Oa
VARKM

VAfl«)5

VAR/06

VARIO?
VAR/OB
VARA»

VA(V19
VARI20

VARffi!

VAR/22
VARI23
VAR/24
VAR/2S
VAR/26

Per suonare al computer e slampe

Control delle fir^anze personali

PIANO-MAN me1
BARTENDER mc1

DIET DISK
Ladieia al computar

ÉLEMENTARYC

RECIPES m
PERSONAL CCOMPILER m
MOUSE.TPUBNEWrEXEC m
TSR.PHINT4GESTECC ra

ARIANNA m
TOTOPHOJET m
COVER m
CODICE FISCALE m
FLIGHT m
DIZIONARIO INFORMATICO m
ITALIA90 m
TATA-SIGNOMIX UTILITY m
OUICK BASIC R0UT1NES m
MICROGESTS re

CALCOLO INDICE ELO m

PROMETEO m



TITOlOlDESCmZIONE HkROWAnE riTOLOSDESCRIZIONE flEC. HARDWARE

WOHDPROCESSOR

WPR/02 FREEWORD inclOS

WPR/03 PC-WRITE nvlOE
WPR/OS GALAXV mc104
WPRAM EDITOR mcllO
WPR«7 NOTEBOOK mc1l2
WPW08 WORDV mc113
WPR/09 VIX mclU
WPRI10 BREEZE aic116

AMIGA

COMUNICAZIONE

AMCOXI1 AMIPAC mc110
AMCOAB FCFREECOMMUNICATlON mc113
AMCOAB XPRESS MANAGER inc117

DATABASE

VARIE

AMVR/01 FRACTUS ITIC10S

AMVRAS RUBRICA, DACIA i GESTFATTmcl OS
AMVRn» FUNZ3D mc109
AMVRW PLAY5MU5 mollO
AMVRA» MULTI PLAYER mc111
AMVRAB ORAWMAP mc111
AMVR«7 TOTAMIGA mcHE
AMVRma AUTO mc112
AMVRID9 SOUNOMASTER mc112
AMVR/IO AMIGA L9 mc112
AMVR/11 FRACTAL mcll2
AMVR/12 SPECTROQRAM mc1W
AMVR/ia CHEMESTHETICS mellA
AMUR»!* DAY2DAY mellA
AMVR/15 CEMENTO ARMATO mcllS
AMVR/16 CORTES mc115
AMVR/17 TUCANENTA mcl16
AMVRIia CAL(^IEBASE mcllS
AMVR/18 Mp«rM mel16
AUVPJX ELO mcl17

MIQI/19 CRIMINALS mc111
MIGL20 SQUIX (nc112

MI6I/2I HOTEL CAPER mc112
MI6I/22 RISIKO mc11S
MGV23 SPACE INVAOERS mcUS
MIQIS4 CONTINUUM mc11S
MIQI«5 OUESTER mcIIS
MIGI«6 SCEPTERS mellB
MiGI/27 DROPPER mclIB

GRAFICA

MIGRICI CALENDAR MAKER mc106

MISP/QI BIPLANE ITIC112

STACK

MISKAH FOOD1 mc111

MISK/02 BUSINESS 1 mclll
M1SK/03 SOUND I nvlH

AMDB1}! BAOGER mc113
AMOBA32 VIOEOOAT 1HCII6

AMGI/02 WELLTRIX mc105
AMGI/03 SYS melos
AMGI/04 SCOPONE SCIENTIFICO mc10B
AMGIAIS LA FINE DI UN TIRANNO melOS
AMGI/06 LA PANTERA SIAMO NOI mc109
AMGLC7 MEGABALL mc110
AMGLOB REVERSI mc114
AMGI/09 FRIENDLY CARD rnc115

AMGI/10 EOUILOG mc116
AMGI/II CUBE4 mc117

GRAFICA

AMGRAI1 PRINTSTUDIO mc104
AMGRTO TEXTPAINT mc105
AMGRXO SCREENX mc10S
AMGRXM SETPAL mc105
AMGFV05 FREEPAINT mc113
AMGR/06 LABEL MAKER mc114
AMGR/07 PICTSAVER mc114

SPREADSHEET

AMSP/01 SPREAD mc104
AMSPAI2 EOUATIONWRITER mc110

UTILITY

AMUT/01 MACH III mc104
AMUT/02 RULER mc104
AMUTA» HEX mc104

AMUT/04 MOM mc104
AMUT/05 CB mc104
AMUT/08 ZETAVIRUS mc104
AMUT/07 OIRMASTEH melOS
AMUTAJ8 KDC melos
AMUT/09 XCOPYIII mc105
AMUT/IO CD2TAPE mctOS
AMUT/11 BBS & LOG melOS
AMUT/12 UTILITIES melOS
AMUTI13 VIEW80II mc106
AMUT/14 MATCALC melOS
AMLH'/16 ICONMASTER melOS
AMUT/16 HERMIT melOS
AMUT/17 TUR8OIMPL0DER melOS
AMUT/1B FONTS2PRINTER me107
AMUT/19 SVO mcl07
AMUreo MC-PROGRAMS mc107
AMUT«1 CHPSSAVE-PREFS mc107
AMUT/22 CIDITEIP mclOS
AMUT/23 DISKEDITOR melOB
AMUT«4 5 UTILITY melOB
AMUTI25 OROLOGIO PARLANTE melOB
AMUTiSS LSLAB mc1IO
AMUTI27 0IRWORK mclll

AMUTI2eSCREENMOD mc1l1

AMUT/29 SYSINFO mclll

AMUT/30 SUPERDUPER mclll
AMUT/31 PRFWIT mclI3
AMUT/32 TG mcll3
AMUT/33 ICONS mc1I3
AMUT/34 TUHBOGIF mclI3
AMUT/3S TMKBP mcllB
AMUT/36 ENVPRINT mcllS
AMUT/37 LAZI meli?
AMUT/38 ZOOM meli?

MACINTOSH

CQMUN1CAZLQ.NE

MICOAH RED RYDER mcllO
MICOA» ZTERM mcllS
MICO03 ARCMAC mcl16

EDUCATIVO

MIEDrtH KID PIX mcl07
MIED/02 NUMBERTALK mc107
MIEDAI3 ALPHATALK mc107

GIOCO

MIGVOI STELLA OB5CURA mc106
MIGI/02 PARARENA mc106
MIG1/D3 VIDEO POKER POR FUN mc1D6
MIGIAM SPACE STATION PHETA mc106
MIGU05 STRATEGO melOS
MIGl/06 THE LAWNZAPPER mel07
MIGÌAI7 MACTRIS mc107
MIQIAI8 CANFIELD mc107
MIGV09 YAHTZEE mc10B
MIGI/IO GLIOER melOB
MIQI/11 MACNINJA melOB
MIG7I2 CLIPKA mc10e
MIGI/ia MONOPOLY me109
MIGI/14 GOLF mcK»
MIGl/15 WHEEL melos
MIGl/16 QUNSHY melOS
MIQI/17 MEGAROlOS mcllO
MIGI/ia SHUFFLEPUCK mcllO

UTIUTV

MIUT/01 OUVEH'SBUTTONS mc107
MIUT/Q2 POPCHAH me107
MIUTA» RAMDISK melOB
MIUT/CM SCROLL2 mc109
MIUTAIB DECKEDTOR mc109
MIUTAW BANNERMAKER mcllO
MIUT/07 SPEEDOMETER mc110
MIUT/OS LOODLE mc112
MIUTA» FAST FORMAT mcl12
MIUT/tO SOUNDMASTER mc1l2
MiLfT/lt STUFFITCLASSIC mcH2
MlUT/12 OISKDUP. rrcUA
MIUT/t3 DTPPflINTEfl mc1l4
MlUT/14 FOLOEHFROMHEa TCitd
MIUT/IS NUMBERCRUNCH mclU
MIUT/tS PASTE-IT meli

4

MlUT/17 SAVEATHEE mclM
MlUT/ia MAC8INARY mc114
MILTTAS DOCMAKER mc1IS
MIUT/20 APOLLO mcllS
MIUTI21 ALIAS STYUST mcll7
MIUTI/22 SUPERCLOCK meli?
MIUT123 COMPACT PRO mctt?
MIUTI/24 FONTPflINTEfl mclI7
MUTI/2S APPSIZER mc1l7
MIUTL26 EDITH meli?

VARIE

MIVRAI1 RIDICOLO melOB
MIVRA12 EUZA melOS
MIVRA» HYPERSTAR mc113
MIVR/04 MEGALOMANIA rrallS

Compilare e spedire a: MCmIcrocomouter

Desidero acquistare II software di seguito elencato a) prezzo di L. 8.000 a (itolo (ordine
minimo: tre titoli). Per roidlnazlone Imrlare l'Importo (a mezzo assegno, c/c o vaglia
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PD SOFTWARE MS-DOS

USA e getta

di Paolo Ciardelli

Norton Utilities, PC-TooIs, Digital Research DOS: tutti tool per chi possiede un computer e
vuole intervenire in casi di emergenza. Pacchetti perciò commerciale e non PD o ShareV^are.

Ecco quindi USA e getta, nel senso di America e tieni nel cassetto all'evenienza, non
dispregiativo

MultiArc - Programma
di archiviazione dati
Autore Umberto Ravagnani

MultiArc nasce daH'esigen2a di avere

un programma compatto, veloce e fun-

zionale per la manipolazione di semplici

archivi di dati.

Esso può venire utilizzato ad esempio
per la catalogazione di una libreria o di

una raccolta di programmi per computer

0 ancora per una raccolta di dischi ecc.

MultiArc lavora su disco e quindi non
necessita di quantità elevate di memo-
ria RAM: la registrazione dei dati avvie-

ne nel momento in cui essi vengono in-

trodotti da tastiera, il che permette di li-

berarsi dal problema della perdita di dati

per mancanza improvvisa di corrente,

dimenticanza del salvataggio dati o al-

tro.

Unica avvertenza, nel caso si utilizzi il

programma su dischetti anziché con un
hard-disi(, è di tenere sprotetto il disco

altrimenti il programma non funziona.

Ciò comporta naturalmente un legge-

ro decadimento delle prestazioni che
però in presenza di un buon hard-disk si

riportano ad un livello normale.

Il programma è abbastanza flessibile

con una sola limitazione: non si può va-

riare la lunghezza dei campi; conside-

rando l'utilizzo abbastanza generico di

MultiArc ed il fatto che ciò avrebbe al-

lungato pesantemente il codice ho rite-

nuto opportuno non inserire questa pos-

sibilità.

Si può lanciare MultiArc in due modi
diversi:

— a 25 righe per pagina che consente
di visualizzare 19 record deH’archivio;

— a 50 righe per pagina che consente
di visualizzare 44 record deH’archivio,

ma che però è utilizzabile solo con le

schede grafiche VGA o superiori.

Tutte le operazioni possibili si posso-

no attivare via menu, tramite una coppia

di tasti 0 ancora con il mouse: l'unica

combinazione da ricordare è ALT-M che
apre io stesso menu e visualizza le varie

funzioni. Come indicato nel display, in

alto a sinistra, è possibile aprire il menu
anche con il tasto «F2».

AnaDisk

The Compleat Diskette Utility

AnaDisk è una utility per esaminare,

editare ed analizzare i dischetti.

Le funzioni fondamentali eseguite da

AnaDisk sono: analizzare i dischetti per

stabilirne il contenuto e le caratteristi-

che. AnaDisk determina automatica-
mente il formato e la densità del di-

schetto inoltre, se si tratta di dischi

DOS, viene controllato che il dischetto

sia effettivamente utilizzabile e che tut-

te le aree riservate siano corrette.

Anadisk permette di ricercare testi

sul dischetto sia distinguendo tra maiu-

scole e minuscole sia considerandole
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uguali. Si possono specificare anche dei

caratteri jolly nella stringa da ricercare e

la ricerca può essere eseguita sia sul-

l'area dati che su tutto il disco o l'area

contenente i file cancellati.

Si possono esaminare, stampare e

modificare i dati contenuti in un settore

fisico del dischetto o su un file, sia in

ASCII che in esadecimale.

Si può eseguire la copia di un dischet-

to senza controllare il tipo o il formato

(penserà a tutto AnaDiskl, cercare di ri-

parare i dischetti DOS contenenti errori,

formattare un dischetto cambiando

qualsiasi parametro utilizzato durante la

formattazione (numero di testine, setto-

ri. tracce, fat, numero di file per la di-

rectory. etc.). Per il corretto funziona-

mento di AnaDisk è raccomandato l'u-

tilizzo di un Hard Disk e di almeno 512
Kbyte di memoria, ma alcune funzioni

possono essere eseguite anche con soli

384 Kbyte e senza Hard Disk.

41,712 bvWs mldeit «Tler iiltlillzilln.

sur - 2.H. (cl 1918-91. Sic EIntmKs. CcIsM. »

Ite Ibrtoi Cwmidcr. Conirlgkl (C) I9S. !8. 89. hter Ktrtei Coiv<(l>S.

feiULItl CnHirlgll (cl 1991 Iterto SMtHgo.

fneig cw«ble f«r an-nccnlzl pirguts

Ustge: imLIST IKFILE OlTmEl.Eni

AutoList
Autore Marco Savegnago

AutoList è una utility per comprimere
e rendere autolistanti dei normali file di

testo. Normalmente per leggere un file

di testo è necessario servirsi di editor,

ora con AutoList è possibile creare da

normali file di testo dei file eseguibili,

più corti deH'originale file di testo (solo

per file di testo di lunghezza superiore a

circa 10Kbyte) e autolistanti.

È OVVIO che comprimendo piccoli file

di testo l'eseguibile sarà sempre più

grande in quanto la routine di decom-
pressione e visualizzazione sullo scher-

mo che viene sempre posta all'interno

di ogni file generato da AutoList è lunga

circa 8 Kbyte.

Attualmente il limite di compressione
è dipendente da quanta memoria è li-

bera in fase di decompressione, in

quanto AutoList esegue la decompres-
sione completa in memoria.

In genere comunque non ci sono pro-

blemi per file testo fino a 200 Kbyte.

Come supporto a AutoList c'è un pro-

gramma UNAL che serve per estrarre il

testo dai file eseguibili creati con Auto-
List.

CopyQM
High-Speed Diskette Duplicator

CopyQM è un'utility che legge un di-

schetto e ne produce una serie di copie
verificandone la correttezza. CopyQM
formatta, copia e verifica tutti i formati

del DOS e permette di utilizzare più dri-

ve controllando automaticamente se il

disco è presente o no nel drive.

Se il dischetto contiene più dati di

quelli che possono essere memorizzati

nella memoria principale, questi dati

possono essere salvati in memoria
estesa, espansa oppure su Hard Disk.

CopyQM permette di salvare l'intero

contenuto di un dischetto su un file del-

l'Hard Disk e di immettere un numero
di serie in formato ASCII o binario sulle

copie di un dischetto.

Si può decidere se verificare l'intero

disco, solo la parte contenente i dati op-
pure non verificare l'esattezza dei dati

scritti sul dischetto per risparmiare tem-
po. Si può tentare anche di eseguire

delle copie di dischetti in formato non-

DOS. CopyQM funziona interfacciando-

si direttamente con l'hardware del di-

schetto quindi non dovrebbero verificar-

si infezioni provocate dai virus durante il

processo di copta. Per funzionare Co-

pyQM ha bisogno di un computer con
MS-DOS 2.0 0 superiore e può essere
utilizzato anche nella DOS «compatibili-

ty box» di OS/2.
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Con>Format
A «pop-up» Concurrent

diskette formattar

Con>Format stà per Con(current)For-

(matter) ed offre la possibilità di format-

tare dischetti in «background» mentre
si stanno eseguendo altri programmi sul

computer.
Con>Format è una «pop-up» utility

che viene richiamata alla pressione di

una particolare combinazione di tasti

scelta da voi (Hot-Keys). Con>Format a

questo punto apre una finestra sullo

schermo e richiede il drive da format-

tare ed il formalo del dischetto da scri-

vere. Una volta immessi i dati richiesti

la finestra scompare dallo schermo e
riappare solamente a formattazione av-

venuta per segnalare il successo dì que-
st'ultima e permettere la formattazione

di un altro dischetto.

Durante la formattazione si può utiliz-

zare il computer, ma senza accedere a

nessuno dei disk drive collegati al com-
puter.

Se si tenta di accedere ad un dischet-

to durante la formattazione verrà visua-

lizzata una finestra che ci avverte del-

l'impossibilità di utilizzare il drive fino al

termine della formattazione e si potrà

scegliere di terminare l’accesso al disco

oppure aspettare il termine della for-

mattazione.

Funziona con qualsiasi scheda video

e permette di utilizzare dischetti sia da
5-25'’ che da 3.5" dei formati da 180K.
360K, 720K, 1.2M, 1.44M.

DIVDIR
Autore Fabrizio Benoloito

A volte si ha il problema di dover sud-

dividere uno per uno più file contenuti

in una directory di partenza in nuove dì-

rectory di destinazione. Esse devono
venire create manualmente, ognuna de-

stinata a contenere un file diverso che
verrà successivamente copiato al loro

interno. È il caso dei programmi com-
posti da un solo file eseguibile, oppure
compressi o autoscompattanti, e che ri-

chiedono alcune noiose operazioni per

essere trasferiti con un certo ordine su

di un disco (generalmente su di un hard-

disk).

DIVDIR permette di svolgere in modo
veloce e automatico questo tipo di ope-

razioni. con la possibilità di procedere

contemporaneamente alla scompatta-
zione di eventuali programmi compres-
si. Esso procederà autonomamente a

creare apposite directory su! disco di

destinazione chiamandole con un nome
uguale a quello dei file da trasferire

(senza naturalmente l’estensione), clas-

sificandoli ordinatamente uno ad uno, e

rendendo immediatamente accessibili i

programmi cosi suddivisi.

Nel caso inoltre che esistessero due
0 più file (anche compressi e fino a un
massimo di undici) con nome uguale

ma con estensione diversa, l'utility no-

minerà con il procedimento descritto

più sopra le directory di destinazione dei

file in questione, aggiungendo però al

nome di ognuna un numero progressi-

vo, evidenziando quindi la presenza di

tali file.

Avviserà inoltre l'utente dell’esistenza

di file con stesso nome tramite apposi-

to messaggio che apparirà prima del

processo di trasferimento.

Il programma gestisce le operazioni di

scompattazione di cinque dei program-

mi di compressione/decompressione
più usati, che devono comunque già tro-

varsi sull’hard-disk (non necessariamen-
te tutti e cinque, anche solo uno o al-

cuni di essi),controllando se in ogni file

compresso sono incluse delle sottodire-

ctory, e provvedendo, se esistenti, ad

estrarle.

DIVDIR riconosce i file compressi dal-

la loro eslenzione e può utilizzare i se-

guenti compattatori; ARC, ARJ, PKZIP,

PAK, LHA.
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TeleDisk

The Diskette FAX Machine

TeleDisk è un'utility che permette di

convertire ogni dischetto in un file o vi-

ceversa. Il dischetto non deve essere
per forza un dischetto DOS e TeleDisk

permette anche di convertire alcuni tipi

di dischi protetti. Il risultato è l'esatta

copia del dischetto originale. Il file pro-

dotto con TeleDisk è inoltre compresso
e pronto ad essere trasmesso via mo-
dem. In poche parole si può dire che
TeleDisk è un «FAX per dischetti» cioè

un comodo modo per spedire interi di-

schi via modem. Tra le caratteristiche

principali di Teledisk c’è la possibilità di

copiare uno o entrambi i lati del dischet-

to. di copiare solo i dischetti allocati dal

DOS e quindi effettivamente utilizzati

dai file, l'uso di un algoritmo di com-
pressione avanzato (LZSS-Huffman) per

produrre file di ridotte dimensioni, sud-
divisione del file creato su più volumi se

il file non entra in un solo dischetto. (I

tutto è gestito tramite menu e con un
help sempre a disposizione.

FormatQM
A quick multiple format/verift

for diskettes

FormatQM è un’utility che permette
di formattare una grande quantità di di-

schetti in una sola volta senza dover ri-

correre in nessun modo alla tastiera.

FormatQM può fare uso si più di un dri-

ve e produrre dischetti formattati e ve-

rificati in qualsiasi formato standard del

DOS.
Per il suo funzionamento è necessa-

rio una qualsiasi macchina PC, XT, AT o

IBM PS/2 compatibile con una qualsiasi

scheda video. I formati supportati du-

rante la formattazione sono: 160K
(5.25”, singola faccia, 8 settori, 40 trac-

ce), 180K (5,25", singola faccia, 9 set-

tori, 40 tracce), 320K (5.25", doppia fac-

cia, 8 settori, 40 tracce), 360K (5.25”,

doppia faccia, 9 settori, 40 tracce),

1.2M (5.25", doppia faccia, 15 settori.

80 tracce), 720K (3.5", doppia faccia, 9
settori, 80 tracce), 1.44M (3.5", doppia
faccia, 18 settori. 80 tracce).

I dischetti prodotti con FORMATQM
non contengono una copia del DOS. Se

si tenta di eseguire il Boot da uno di

questi dischetti verrà visualizzato un
messaggio che vi chiederà di inserire un
dischetto di sistema nel drive e riese-

guirà il boot. Il boot sector include an-

che un serial number nel formato utiliz-

zato dalle versioni del DOS superiori alla

4.0. Se durante la formattazione si ve-

rifica un errore su un certo settore,

verrà marcata BAD l'intera traccia in

modo da garantire una più lunga durata

del dischetto. FS

mTV - Qilck IblllrJ* «v. I.C

FomialOM nsolw il

problema di formattare

ini' dischetti vuoti
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È arrivato Babbo Natale
di Enrico M. Ferrari

Ma come, ad aprile? Ma si, in verità il regalo consiste in un kit di upgrade per Amiga
composto dalla nuova ROM del Kickstart e dei 4 dischetti col nuovo Workbench.

Da guanti mesi ianni?l piangiamo a destra e sinistra che non vediamo l'ora di poter provare i

nuovi programmi che adoperano in modo esteso il nuovo sistema operativo? Orbene,

finalmente ne abbiamo una versione UFFICIALE arrivata direttamente dagli USA. i tempi
editoriali di MC ci impediscono di presentare il software sviluppato appositamente per il nuovo

S. 0. ma già dal prossimo ne dovremmo vedere delle belle. Per adesso accontentatevi

dell'usuale raffica di programmi PD, andiamo ad incominciare

Xpress Manager
Autore: Alessandro Bertini

Tipo di programma Freeware

Tutti conoscono MC-link, il nostro si-

stema telematico, molti conosceranno
la potente funzione Xpress di MC-link:

una funzione che consente di caricare in

un unico file tutte le novità delle aree

selezionate e scaricarle in un colpo solo

e che parallelamente consente l'invio da
{Mite deH'utenle di un unico file con tut-

ti i messaggi destinati alle varie aree

che verranno smistati da Xpress grazie

al particolare formato nel quale e stato

scritto il file.

In parole povere: voi scrivete con un
normale editor i messaggi da inviare alle

varie aree intervallandoli in modo parti-

colare (spazi 0 sìmili flag) e poi spedite

tutto a MC-link, lui penserà a distribuire

correttamente i messaggi. Da quando è
stata implementata questa funzione nu-

merosi programmatori si sono sbizzarriti

nel creare programmi che gestiscano in

modo automatico i file Xpress, sia rice-

vuti che da trasmettere, permettendo
all'utente una completa gestione auto-

matica dei messaggi senza ricorrere ad

editor 0 simili: Xpress Manager fa pro-

prio questo per Amiga.

Ma oltre a leggere e preparare i mes-
saggi destinati ad Xpress con XM è pos-

sibile archiviare i messaggi che ci inte-

ressano per un futuro uso, in pratica si

tratta di una sorta di MC-link in locale

che consente sensibili risparmi sui tem-
pi di collegamento.

Allora, immaginiamo che abbiate sca-

ricato con Xpress il file delle novità delle

aree nelle quali siete iscritti. Vi ritrove-

rete con questo file, eventualmente
compresso, da leggere, e magari vi vie-

ne voglia di rispondere a messaggi letti,

basta selezionare «Apri» dal menu prin-

cipale. il file verrà caricato (e decom-
presso automaticamente se necessario)

dopodiché potrete tranquillamente lavo-

rare in locale.

Potete scorrere i messaggi arrivati,

stamparli, archiviarli e soprattutto ri-

spondere: Xpress Manager si incari-

cherà di creare il file corretto da spedire

preponendo i vari «header» voluti da
Xpress per identificare i singoli messag-
91-

t addirittura possibile fare il «quote»
dei messaggi, cioè riportare brani di

messaggio nella propria risposta, «citan-

do» in pratica parti di originale.

Si può comunque procedere a creare

messaggi ex novo e di questo si inca-

rica l'editor di XM, veramente molto
ben fatto: il cursore si muove libera-

mente, esiste la possibilità di scegliere

blocchi di testo, infine si può anche ag-

giungere il propno logo, un file ASCII

separatamente registrato.

XM è un programma estremamente
completo, eppure è ancora in fase di

evoluzione: se l'autore riceverà suffi-

cienti incoraggiamenti dagli utilizzatori (e

se magari vedrà da questi qualche lira..)

riscriverà l'intero programma in C, elimi-

nando i bug ancora irrisolti e aumentan-
do le funzioni a scelta dell'utente.

Il programma prevede anche le future

espansioni di MC-link: l'elenco delle

aree di messaggistica e l'elenco utenti

sono infatti due file ASCII aggiornabili

ogni qualvolta aumenteranno le aree e/o

gli utenti. Finalmente anche per Amiga
si vede un ottimo prodotto che si inse-

risce nella gara «miglior programma di

Xpress» che sembra sia nata fra gli

utenti/programmatori di MC-link. Ci sia-

mo fatti un po' di auto-pubblicità per

MC-link, ma ne valeva la pena, è neces-
sario sottolineare comunque che tutti

questi programmi vengono prodotti a ti-

tolo puramente gratuito dagli utenti, ed
esclusivamente a loro va il merito e l'in-

coraggiamento a continuare.
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Zoom
Autore. Olaf Barthel

Tipo di programma GìfMare (qualsiasi dono
é accettato)

Ci piace talmente tanto parlare di

compressori/archiviatori che tiriamo

fuori dalla memoria questo Zoom, di

cui parlammo ere fa, per ritrovare un

prodotto nuovo, veloce, pratico da usa-

re, utile. Zoom è «semplicemente» il

miglior tool per comprimere in un unico

file interi dischi.

È il più rapido in assoluto, è dotato di

interfaccia grafica, identifica ben 180 vi-

rus, è compatibile con il nuovo Ki-

ckstart, lavora adattandosi automatica-

mente a tutti i processori 680X0, può
cifrare gii archivi per evitare sguardi in-

desiderati, serve altro?

A si, naturalmente produce anche un

file compresso con le minori dimensio-

ni in assoluto.

Fatto partire da Workbench (ma lavo-

ra anche da CU grazie ad una completa

linea comandi) una finestra con tutto il

selezionabile ci apparirà sotto gli occhi.

In alto scegliamo il file destinazione-

/sorgente oggetto della compressione,

a destra il drive sul quale verrà messo
il disco da comprimere o da ricostruire.

Possiamo quindi immettere una pas-

sword che bloccherà l'uso dell'archivio

da parte dei non autorizzati, è anche
possibile selezionare un file di testo da

visulizzare in fase di decompressione,

non so tipo «questo disco è dedicato

alla mia mamma» o avvertimenti più

seri.

Con i piccoli gadget in basso a sini-

stra possiamo agire più in «profondità»

sulle tracce del disco da trattare. Per

esempio è possibile comprimere solo

alcune tracce, oppure comprimere l'in-

tero disco saltando i blocchi inutilizzati,

per risparmiare tempo.
Sulla destra è visualizzato lo status

del lavoro in corso; memoria disponibi-

le, spazio su disco libero, dimensione
del file compresso, traccia in lavorazio-

ne.

Zoom lavora implementando le tecni-

che dei compressori Lharc e Pkzip e

come già detto produce i file più piccoli

nel minor tempo, questo in valore as-

soluto: un disco Workbench viene
compresso in poco più di 6 minuti con
un file output di circa 380 kbyte, contro

ad esempio i 16 minuti di Lhwarp per
un file di lOk più grosso

Inutile ricordare come la possibilità di

comprimere interi dischi sia particolar-

mente gradita dagli utilizzatori di mo-
dem (che cosi si scambiano anche di-

schi piratati...) ma rappresenta anche
un utile strumento per chi avendo ca-

taste di dischetti che raramente utilizza

cerca il modo più pratico per archiviar-

ne il contenuto.

Lazi
Autore Mark W. Davis

Tipo di programma' PD

Ecco allora Lazi che fornisce una in-

terfaccia grafica agli archiviatori LHARC,
ZOO e ARC; voi d mettete t tre pro-

grammi, lui ci mette la sua interfaccia

grafica. E cosi è finalmente possibile

gestire via mouse le operazioni di crea-

Gran bella invenzione gli archiviatori/

compressori: compattano in un unico fi-

le intere directory, riducono lo spazio

occupato dai file, mettono ordine nel di-

sordine dei file da archiviare. Peccato
che con un bel computer grafico come
Amiga, dotato di interfacce grafiche ge-

stite via mouse, questi archiviatori fun-

zionino per la maggior parte solo da CLI,

obbligando l’utente a linee di comando
lunghissime per aggiornare un archivio

0 cancellare da esso un file.

È una scelta di comodo quella di non
dotare i vari ZOO, LHARC e i suoi cloni

LZH e LHA di una interfaccia grafica,

cambiando la versione del compattatore

cosi spesso sarebbe impensabile ag-

giornare di volta in volta un programma
complesso come quello che gestisce

una interfaccia grafica.

Pamcotare di Laii men-
tre si scelgono i hle de
comprimere.
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zione. cancellazione e update degli ar-

chivi, quando cambia la versione del

compressore nessun problema, basta

sostituirla nella path dove accede Lazi

ed ecco risolto il problema.

Una volta lanciato Lazi apre la sua fi-

nestra principale visualizzando la dire-

ctory di default: è possibile cambiare e

memorizzare i valori di default in un file

separato, operazione questa necessaria

per specificare dove andare ad accede-

re i compressori. A destra compaiono
due serie di gadget, la prima regola le

funzioni generali e i settaggi dì default,

la seconda riguarda la sezione compres-
sori, è anche possibile chiedere un aiuto

in linea e rendere il programma alle mi-

nime dimensioni di una barretta con il

gadget «iconify»,

Lazi può gestire la corretta compres-
sione/decompressione delie directory,

creando ie eventuali directory annidate,

a questo serve il gadget npathname».

cuccando su «options» si passa al se-

condo quadro del programma, la fine-

stra si divide in due sezioni; la prima e

la finestra sorgente e la seconda quella

destinataria delle operazioni di compres-

sione/decompressione, aggiornamento,

test e cancellazione di un archivio. Tutto

viene gestito da mouse, basta selezio-

nare npickii per poter prendere i hle da
comprimere, scegliere l’archivio da usa-

re e usare «perform» per attivare la pro-

cedura.

Semplice, rapido ed efficiente, Lazi ri-

scuote i nostri applausi.

Eh
Autore: Sergio De Belvrì

Tipo di programma: PD

Stiamo parlando di scacchi: per gli ad-

detti ai lavori «l'indice Elo» non ha certo

bisogno di spiegazioni, per tutti gli altri

(anche noi..) è una occasione per farsi

una cultura al merito ed appassionarsi al

gioco «intelligente» per antonomasia.

L'indice Elo di un giocatore di scacchi

è il punteggio o valore che si acquisisce

nella pratica dei tornei e sta ad indicare

I rapporti di forza tra i diversi giocatori.

L'indice Elo è standard e scientifico,

si basa su formule matematiche ed è

quindi un indicatore assolutamente pre-

ciso. L’indice varia a secondo dei risul-

tati conseguiti e tiene conto della diffe-

renza d’abilità tra un giocatore ed un al-

tro, ad esempio un giocatore debole
conseguirà una maggiorazione di punti

in caso di vittoria ed una limitata perdita

in caso di sconfitta. L'indice Elo è ge-

stito differentemente a seconda della

categoria dei giocatori (Livello Magistra-

le e Candidati Maestri le più alte) ma
può anche benissimo essere usato al-

l'interno dei singoli Circoli per stabilire

in modo rigoroso i rapporti di forza tra i

giocatori.

Il programma permette il ricatcolo del

nuovo indice e la creazione di un un
nuovo indice per un giocatore che non

essendo ancora stato «classificato» vo-

glia ottenere un indice Elo, basterà che
questi giochi almeno tre partite con gio-

catori già forniti di indice.

L'uso del programma è molto intuiti-

vo, direttamente dal menu principale

possiamo seguire le fasi di ricalcolo del-

l'indice, il programma effettua un con-

trollo preliminare sui dati per verificarne

i'anendibilità originale.

È possibile visualizzare le tabelle degli

indici Elo teorici per categoria ed effet-

tuare sempre una stampa del calcolo in

corso.

Viene anche fornito un programma di

conversione indice Eio/valore Ingo, buo-
na partita a tutti.

Cube4
Autore: Joachim Tuckmantet
Tipo di programma. PD

Ed infine un gioco rilassante, un bel

solitario da fare quando siete stanchi ed
avete voglia di farvi battere dal compu-
ter. Si tratta dell'ennesima variazione di

quel gioco noto come «FORZA 4» (an-

che conosciuto con altri nomi), che con-

siste nel mettere in fila 4 pedine del pro-

prio coldre, secondo una linea orizzon-

tale, verticale o diagonale: ovviamente le

4 pedine devono essere consecutive.

Orbene la pazzia di Cube4 è che il gio-

co anziché sulle usuali due dimensioni si

svolge su tre dimensioni. Siete nello spa-

zio e dovete allineare 4 cubetti in qual-

siasi direzione, in pratica il campo di gio-

co si trasforma in un gigantesco cubo da
riempire con i vostri cubetti.

Con i menu a tendina potete selezio-

nare il livello deH’awersario, il computer,
che comunque se la cava egregiamente
già a «beginner». In primo piano avete

la rappresentazione nello spazio del pia-

no di gioco, a destra avete invece la vi-

sualizzazione in 20 attraverso i 4 piani

orizzontali; e voi giocate proprio su que-
sti piani e non direttamente sulla figura

30 sulta quale difficilmente potreste
piazzare il vostro cubetto. La figura 30
viene solamente aggiornata ed è girabile

per esaminarla da ogni punto di vista.

Potete anche tornare indietro di una

mossa 0 cambiare i ruoli uomo/compu-
ter. Sembra una sciocchezza ma giochini

del genere tengono inchiodati per ore.

fidatevi. Mg

Bnrico M. Ferrari é raggiungibile iramiie MC-Unk
alta casella MCOOIZ
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DIMENSIONI 230x110x29 mm
IBM PC/XT COMPATIBILE

RAM610K-ROM 640K

STANDARD MS-DCS

ACCESSORI

MEMORY CARO
L'HARDDISK DEL FUTURO

• Dimensioni di una esita di credito

• Memoria RAM-CMOS
• Peso : meno di 30 grammi

• Disponibili: 256KB-S12KB

1MB-2MB
• Entro '92: 4MB^MB

FAX MODEM
• Fax Modem 'IBIS' pocket 9624SPserd

DRfVE PER FLOPPY 3.5"

• 1.44 M8-720 KB. portatile

• Batterìa/Ahmertazione (in Dotazione)

• Dimensioni mm: 230x110x24 (LxPxH)

• Peso: 550 grammi

STAMPANTE
• Stampante portatile a batterla

(ricaricabilej

• 60 colonne

• Stampa su carta comunee su lucidi

• Dimensioni mm. 297x90x50 (LxPxH)

• Peso: 970 grammi

• CPU: 80c88 (CMOS) IBM PC/XT compatibile

• RAM540K-ROM640K

• Hard Disk = Memory Card Slot per Utente

• Visore Film Super Twist LCD bianco-nero

80 colonne x 25 rigne. 640x200 punti nsoluzlone

(CGA standard)

• Regolatore intensità schermo

• Tastiera 79 tash sble dattilo

• Programmi Inclusi: Sistema Operativo DR-DOS S.O,

VUordprocessor. LAP LINK (per col legare altro PC),

agenda elettrorica, Calcolatrice 12 Digit

• Arimentazione: 4 battane tipo 'A-A' o rete tramite

alimentatore (in dotazione)

• Porte di espansione: 1 porta serale per RS232

Standard, 1 porta parallela I/O per stampante

standard, 1 porta per fbppy dnve da 3,5-1 ,44 M

HAND SCANNER
MODELLI A PARTIRE DA
LfT. 280.000 IVA ESCLUSA

• Hand Scanner in bianco e nero e colon.

• Risoluzioni da 1 00 a 800 bpi

• Modelli da 64 a 256 livelli di gngro,

da 3 a 12 tonalità di sfumatura

• Ampiezza di scansione 105 mm
• Compiei di Software e Manuali

• Modelli per: MS-DOS /Windows, Macintosh.

At^, Amiga

RICHIEDERE RIVENDITORI AUTORIZZATI E DOCUMENTAZIONE A:

EVART SRL - VIA ROSSETT1 17 - 20145 MILANO
TEL 02-4814619 - 46013023 - FAX 02-48006714

FAX MODEM » NOVITÀ ASSOLUTA!

MODEM S tascabile

• La gamma più avanzata di Fax Modem e

Modem per coHegarr>ento esterno (Pocket)

ed interno (Kalf-Card)

• Omensioni ultracompatte

• Modelli Pocket con connettore tipo DB9 per

collegamenlo diretto a porta serale di portatili

• Avvisatore acustico Incorporato

• 9600 bps, 2400 bps,MNP4,MNPS.V22 bis.

V42, V23..„

• Perfettamente compatibile Hardware e Software

kAiarstekl

j



PD SOFTWARE MAC

Nonostsnte la mia introduzione di due
numeri fa, la Apple continua nella sua
campagna sconti e svendite. Questa
volta al solito Classic si affiancano due
modelli: uno, tutto sommato recente.

l'LC e uno, addirittura appena uscito, il

PowerBook 100.

Se l'offerta del Classic, tra l'altro molto

più contenuta di quella natalizia, non
stupisce più di tanto, perché la Apple
svende il PowerBook appena nato?

Proviamo a porre la domanda in un
altro modo: nCosa hanno in comune le

tre macchine di questa offerta

speciale?». La risposta è semplice:

sono le uniche macchine che non
montano almeno il 68030.

Qualcuno giustamente dirà che non é

un buon motivo per sbarazzarsene: in

fondo sono anni che i Mac vanno
avanti col 68000 e nessuno si era mai
lamentato. E poi a che serve avere un

68030 se uno deve scrivere solo

lettere? E almeno l'80 percento degli

utenti Macintosh lo usa proprio come
editor di testi; se fosse stato solo un
problema di velocità bastava

aumentare il clock a 16 MHz.
E invece la Apple ha deciso d'un tratto

di liberarsene, perché? Beh. i motivi

sono vari: primo unificare il livello dei

processori semplifica lo sviluppo del

sistema operativo e degli applicativi;

ma da solo questo non é un motivo

sufficiente per mandare al rogo i

68000. Secondo, il System 7 senza il

68030, in effetti, è come una Ferrari

costretta a girare per i vicoli del centro

storico di Roma. A molti amici che
hanno acquistato il Classic di recente

ho consigliato di installare il buon
vecchio 6.07 che almeno é veloce.

Terzo, QuickTime! Non gira proprio sui

68000. e invece sarà il punto di forza

del prossimo mercato multimediale a

CUI la Apple ormai punta con decisione.

E System 7 più QuickTime, più qualche

piccola altra novità, saranno il nucleo

del System 8; il quale a sua volta sarà

il punto di collegamento con il famoso
Pink: il sistema operativo che la Apple
sta preparando insieme ad IBM e che
dovrà girare su piattaforme hardware

sia Risc che 680X0.

System 8

Alias Stylist

Versione 1.3

Mac Users — 1991
Freeware

Il nuovo System 7 permette di creare

delle copie virtuali di applicazioni, docu-

menti e cartelle che prendono il nome
di «alias». Gli alias non sono una copia

completa dell'oggetto originale, ma
semplicemente una copia del puntatore

all'oggetto stesso: infatti occupano ap-

pena un Kappa di spazio su disco indi-

pendentemente dalla grandezza dell'ori-

ginale. Si possono così avere alias spar-

si un po' dappertutto (in genere comun-
que sulla scrivania o nel menu mela) per

poter aprire al volo un'applicazione sen-

za necessariamente aprire tutti i livelli di

cartelle che la comprendono.
II System 7 per evidenziare il fatto

Alias Swnsi

che una certa icona rappresenta un alias

e non l'applicazione vera e propria, ne

scrive il nome in corsivo. Ma. mentre è
possibile cambiare il font e il corpo dei

nomi «normali» non è possibile cambia-
re quello degli alias. O meglio, non era

possibile fino ad oggi: Alias Stylist è

un'utility che permette appunto di sce-

gliersi il font, il corpo e lo stile che più

ci aggrada per i nome degli Alias. Ov-
viamente funziona esclusivamente col

System 7 di cui usa anche il menu aiuti

e l'indirizzamento a 32 bit.

Il programma e un'applicazione, non
un'estensione, quindi modifica la risorsa

del Finder; per questo motivo è consi-

gliabile, se non la si ha già, farsi una co-

pia del Finder, e, come per tutti i pro-

grammi che toccano le risorse del siste-

ma è meglio avviare il Mac da un di-

schetto.

CompactPro
Versione 1.32

Bill Goodman — 1991

Shareware I25SI

Insieme a Stuffit, presentato su que-

ste stesse pagine qualche mese fa.

Compactor, divenuto recentemente
CompactPro, si presenta come uno dei

più potenti e veloci compressori per il

mondo Mac. Il mondo delle BBS ame-
ricane è tuttora diviso tra Stuffit e Com-
pactPro, ma piano piano quest'ultimo

sta prendendo il sopravvento (anche
perché le versioni più potenti di Stuffit

non sono di pubblico dominio). Su MC-
link viene suggerito come compressore
standard e ci sono anche delle utility che
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permettono di convertire i file di Stuffit

in file di CompactPro senza effettuare

due operazioni. CompactPro. oltre a

comprimere archivi, programmi e intere

cartelle come qualsiasi altro prodotto si-

mile. permette dì scompattare archivi

compressi con Stuffit I.SIT) e BinHex4
(.HQX), consente di creare archivi autoe-

straenti in modo che chi lo riceve non
debba necessariamente possedere
CompactPro per scompattarlo e, molto

utile, permette di segmentare un archi-

vio su più dischi 0 comunque dividerlo

in segmenti grandi a piacere. La versione

USA consente di crittare l'archivio con
una Password, in quella internazionale,

per motivi di sicurezza militare, è stata

inibita questa opzione. All'archivio com-
presso può essere associato anche un
piccolo campo note. La compressione
varia tra il 35 e 70 percento a seconda
del tipo di file; la velocità è abbastanza

elevata anche su un Macintosh Classlc.

CompactPro non è freeware, per cui al-

l’atto dell'avvio viene chiesto di registrar-

si, la registrazione, oltre a consentire l'e-

liminazione della continua richiesta, per-

mette di ottenere le versioni più recenti

del programma e tutte le informazioni ad

esso relative che dovessero sopraggiun-

gere in seguito (bug e problemi vari).

CompactPro 1 .32 è perfettamente com-
patibile col System 7 e completo di esau-

riente manuale.

Fon! Printer

esempio
BI Galliard Bolditalic amo Unirmn re simckObUqu*

BI Glypba BoIdObliqueeO Univen 6S BoldObliqve

BI Qoud> BoUlItalic Bodoni

BI Helveiioa BoldOblIque Bookman
BI Korlnna KurslvBoldStetadt Send/U

SI Letter sstAic Boìnsiinten C Helvetìca Coodenseij

BI Melior Bolditalic C8 Hslvelisa Condentad Bald

BI New Baskerville BoldItC8lHHnlletCM«MuSBouon

BiNmCtnturyschibkBoidii Cheltcnhaiii

SI News Cotfilc BoldOblIque Chicago
BI Optima BoldOblIque CIHelvelicaCoitdensedOiliiiue

BI Palatino Bolditalic CL Helvetica Condensed Ughi

st prMcige siitf ai>2dsjanc«fCU HelsetlM Cendeesed Black

SI itone ioni Boldltallc cU>Meh«(lcfCMeraweabcMM

BI Tiffany Demiltalic CU Heli/elicaConaensed bgitlObi

BI Times Bolditalic COLLEBEBLACK
BIk Univers 75

Font Printer
Versione — 1992
Shareware {SS)

Il Macintosh è il computer preferito

per chi si occupa di DTP o comunque di

quanto connesso all'editoria, ivi incluso

la grafica pubblicitaria o di presentazio-

ne. Il perché è molto semplice; è stato

il primo personal computer a supportare

il concetto di Font. Prima del Macintosh
il testo sul video era solo in formato ca-

rattere e il carattere era uno solo: quello

del generatore di caratteri incorporato

nella scheda video. Anche le stampanti

non erano da meno, e non andavano ol-

tre al neretto, sottolineato, compresso
ed espanso. Una lettera stampata con
un computer era perciò spesso perfet-

tamente corretta, ma assolutamente
schifosa dal punto di vista «grafico».

Sempre il Macintosh è stato il primo
computer a supportare ATM e quindi il

concetto di font scalabile e con ATM è

arrivata anche una serie pressoché illi-

mitata di font. Non è raro per chi lavora

professionalmente con un Macintosh
avere installati fino a 50 font diversi, e

quando poi si deve scegliere un parti-

colare font non sempre si ricorda a me-
moria il nome o le differenti sfumature

tra font simili.

FontPrinter è un'applicazione che ri-

solve il problema in modo semplice,

elementare e pratico: stampa affiancati

tutti i nomi dei font che sono installati

ciascuno nel proprio stile.

È vero che si potrebbe fare a mano.

ma, a parte il fatto che è comunque un

lavoro improbo, c'è sempre la possibi-

lità di sbagliarsi o di aver modificato il

System senza aver aggiornato il docu-
mento. Con l'applicazione FontPrinter

questo non può succedere: inoltre è an-

che un ottimo sistema per scoprire qua-

li font sono installati male o incompati-

bili con altre risorse.

Font Printer è shareware e c'è quindi

l'obbligo morale dì pagare i 5 dollari al-

l'autore se lo si usa regolarmente; ob-

bligo ancor più stretto se poi lo si usa in

uno studio professionale.
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SuperClock
Versione 3.9.

1

Steve Christensen — 1992

Chariiyware

Di versioni di Superclock se ne con-

tano ormai decine: ne è riprova il nu-

mero di release a tre cifre.

La maggior parte di queste serviva a

correggere incompatibilità con nuove
estensioni o, come per quest’ultimo,

con il System 7.

Rispetto alla versione precedente
non sono state aggiunte novità di rilie-

vo, né del resto sarebbe utile; infatti

Superclock fin dalle prime edizioni ha

conquistato un'ampia platea di utenti

soddisfatti.

Superclock attiva nella barra dei me-
nu. vicino al Ballon Help, un orologio

digitale sempre visibile. Uno dei pro-

blemi con le ultime versioni era che
l'orologio a volte si sovrapponeva al

Ballon Help, e, se questo non portava

particolari problemi o disagi, era co-

munque brutto a vedersi.

Adesso il problema è risolto e. anzi,

questa versione di Superclock sfrutta

al meglio le capacità del nuovo System
compreso l’indirizzamento a 32 bit, Su-

perclock è un pannello di controllo e

per installarlo basta trascinarlo sulla

cartella di sistema, il System 7 si

preoccuperà di piazzarlo al posto giu-

sto. Una volta riavviato il sistema si

potrà, dal pannello di controllo, definire

il formato della data e dell’ora, la even-

tuale sveglia, le opzioni di cronome-
traggio e, perché no, la dimensione, il

tipo e il colore del font usato per vi-

sualizzare l’ora 0
,
cuccandoci sopra, la

SuperClock.

data. Superclock non è Shareware ma
se lo usate regolarmente sarebbe ca-

rino inviare un piccolo obolo allo Stan-

ford Children's Hospital.

App Sizer
Versione 2.1 - 1991
Shareware 119.95$)

Sarà capitato a tutti, prima o poi di ve-

dersi comparire aH’improvviso un box
con il messaggio «Applicazione chiusa

inaspettatamente»; messaggio funesto

perché provoca il ritorno al Finder con
perdita totale del lavoro in corso. Uno
dei motivi di questa chiusura inaspetta-

ta è la mancanza di memoria necessaria

a gestire il lavoro in corso.

Può ad esempio succedere che il di-

segno che stiamo eseguendo sia diven-

tato tanto grande da mangiarsi tutta la

memoria riservata dal sistema per quel-

l’applicazione. Ma quant’è questa me-
moria?

Per saperlo basta chiedere informa-

zioni dopo avere cliccato una volta sul-

l’icona deH’applicazione oppure aprire la

finestra di «Info sul Macintosh...» dal

menu mela del Finder mentre l'applica-

zione è aperta.

Nel primo caso è possibile modificare

la quantità di memoria riservata, nel se-

condo caso si può vedere quanta di

questa memoria viene in quel momento
utilizzata dell’applicazione. Se la memo-
ria usata è molto vicina a quella massi-

ma (diciamo più del 70%) è preferibile

aumentarla un po'. Il problema, oltre ad
avere la memoria, è che se aumentia-

mo molto la memoria di tutte le appli-

cazioni non potremo più lanciarne molte
contemporaneamente.
Sarebbe comodo perciò poter modi-

ficare al volo la dimensione della memo-
ria assegnata quando prevediamo di do-

ver lavorare su documenti molto «pe-

santi» senza però passare dalla finestra

di info che ci obbligherebbe ogni volta a

cercare ed aprire la cartella che contie-

ne il programma.

al volo consente di sapere quanta è fa

memoria minima richiesta, quella con-
sigliata e quella attualmente impostata;

ci dice anche la quantità di memoria at-

tualmente disponibile e ci permette di

modificare, anche solo provvisoriamen-

te, la memoria riservata aH’appiicazione

che stiamo lanciando.

App Sizer è un pannello di controllo,

funziona col System 7 di cui sfrutta che
il Ballon Help. Chissà perché 19 dollari

e 95 e non 20?
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Dropper
Versione 1.1 — 1990
Shareware t5S)

Di giochi figli di Tetris ce ne sono
molti, soprattutto nel mondo dei com-
patibili MS-DOS dove Tetris è nato: in

ambiente Mac sono un po' di meno e
questo è uno di quei pochi. Per giocarlo

al meglio è preferibile un monitor a co-

lori ma, dopo l'arrivo dei nuovi Mac,
questo non dovrebbe ormai essere più

un limite.

Il gioco, è semplice e nello stesso

tempo accattivante: si devono piazzare

dei mattoncini colorati in file, pile o dia-

gonali di quattro pezzi (al primo livello,

poi aumentano); insomma come di ce

un famoso presentatore; «Si vince oriz-

zontale, verticale e obliquon. Come tutti

questi giochi-passatempo non necessita

di particolare attenzione, non è certo

comparabile con i vari D&D e nemmeno
con Monkey Island (per fare un esem-
pio di quanto si trova neH’amato-odiato

mondo di MS-DOS): e questo permette

di giocare anche a quelli che, come me,
non hanno molto tempo libero da dedi-

care alla parte più giochereccia del com-

puter. Di questo gioco, dello stesso au-

tore, ne esiste anche una versione per
Apple ligs.

Edit II

Versione 1.2.7

Kenneth Seah
ESCware ass. — 1991
Shareware (ISSI

Non sono molti i programmi di gestio-

ne testi di Pubblico Dominio per Macin-

tosh; probabilmente perché i program-
mi commerciali sono già cosi completi e

cosi diffusi da non stimolare la creazio-

ne di un nuovo editor. Generalmente in-

fatti il PD nasce da un programma svi-

luppato per uso personale e poi venuto

cosi bene da poter essere confrontato,

spesso favorevolmente, con il software
piu blasonato.

Se, dicevamo, esiste una nutrita ed
agguerrita compagine di editor per do-

cumenti, nel campo del Text Edit c'è un

po' meno concorrenza. A parte Teach
Text, fornito col sistema operativo, ma
limitato a 32.000 caratteri non c'è poi

molto in giro. È vero che si può sempre
usare un normale WP irf modo testo,

ma è come usare un pullman per por-

tare a scuola i figli.

Edit il è un ottimo editor per chi deve
scrivere programmi, il nome II non de-
riva come potrebbe sembrare dalla ver-

sione, ma dal fatto che sui Mac II sfrut-

ta appieno i tasti funzione. Si tratta di un
potente editor con le classiche funzioni

di ricerca e sostituzione, gestione dei

font. ecc. La parte dedicata ai program-
matori dispone di funzioni GREP, Au-

toindent e Balance, che si rivelano pre-

ziose durante il debug del software. Tra

le opzioni più interessanti quella che
consente di eliminare, nascondere o in-

serire I Line Feed, dopo i Carriage Re-

turn, che «infestano» i sorgenti prove-

nienti dal, 0 destinati al, mondo MS-
DOS.
Può gestire fino a quattro documenti

contemporaneamente in quattro diffe-

renti finestre e permette di sedare il

Creator per il documento che si sta sal-

vando, Peccato che non disponga an-

che del WordWrap perché altrimenti sa-

rebbe comodissimo al posto di Teach
Text per gestire tutti i documenti te-

stuali. A voler essere pignoli è un po'

lentino nell'apertura dei file, ma consi-

derando che è stato scritto per i Mac II

è, tutto sommato, un difetto trascura-

bile. Funziona bene sotto System 7 an-

che a 32 bit e 15 dollari sono un com-
penso onesto. KS

Vallar Di Dio è raggiungibile Iramile MC-link
alla cesella MC0008
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Il PD-software dei lettori di

Lo spazio tradizionalmente dedicato al software dei lettori

e quello occupato dal PD-software sono stati unificati.

fri queste pagine parleremo di programmi di Pubblico Do-
minio (Freeware o Shareware) disponibili in Italia attraver-

so i vari canali PD, Tutti i programmi presentati saranno
reperibili anche attraverso il canale MCmicrocomputer, sia

su supporto magnetico sia su MC-Link.

Saranno recensiti sia programmi già nei circuiti PD, sia

quelli che I lettori stessi vorranno inviarci affinché, se rite-

nuti meritevoli dalla redazione, siano resi di Pubblico Do-
minio.

/lettori di MCmicrocomputer autori dpi programmi dei qua-

li si parlerà in queste pagine (e i cui programmi saranno

distribuiti come PD dalla rivista) saranno ricompensati con
un «gettone di presenza» di 100.000 (ire.

E necessario attenersi ad alcune semplici regole neli'in-

viare i programmi in redazione.

1) Il materiale inviato deve essere di Pubblico Dominio
{o Shareware) e prodotto dallo stesso lettore che lo invia.

2) Il programma inviato deve risiedere su supporto ma-
gnetico (non saranno presi in considerazione listati).

3) I sorgenti eventualmente ac-

clusi devono essere sufficientemen-

te commentati.

4) Per ogni programma inviato

l'autore deve includere due file

(«readme» e «manuale»), il primo
contenente una breve descrizione
del programma ed il secondo una ve-

ra e propria guida all'uso per gli uten-

ti, con tutte le informazioni necessa-
rie per un corretto impiego (se il pro-

gramma è particolarmente semplice

può essere sufficiente il solo read-

me, mentre saranno particolarmente

apprezzati fra i programmi più com-
plessi quelli dotati di help in linea). In

calce ad entrambi i file deve essere

apposto il nome, l’indirizzo ed even-

tualmente il recapito telefonico del-

l'autore.

5) Al lancio, il programma deve
dichiarare la sua natura PD (o Sha-

reware), nonché nome e indirizzo

dell'autore. È ammesso, alternativa-

mente, che tali informazioni siano richiamabili da program-
ma con un metodo noto e indicato nelle istruzioni.

6)

Saranno presi in considerazione solo i lavori giunti in

redazione accompagnati dal talloncino riprodotto in questa
pagina (o sua fotocopia) debitamente firmato dall’autore.

/ programmi classificali non come FreeWare ma come
Shareware (quindi non propriamente di Pubblico Dominio,

anche se consideratine generalmente parte) comportano
da parte dell'utente l'obbligo morale di corrispondere al-

l’autore un contributo a piacere o fisso secondo quanto in-

dicato dall’autore e conformemente a quanto appare al lan-

cio de! programma. MCmicrocomputer non si assume al-

cuna responsabilità od obbligo riguardo a questo rapporto

intercorrente tra autore ed utilizzatore del programma. A
titolo informativo precisiamo che l’obbligo morale alla cor-

responsione del contributo scatta non nel momento in cui

si entra in possesso del programma, ma nel momento in

cui si passa a farne uso dichiarando implicitamente di ap-

prezzarne le caratteristiche.

fr nessun caso (per ragioni organizzative) sarà reso noto
all’autore l'elenco o il numero delle persone che hanno
eventualmente deciso di entrare in possesso del program-
ma attraverso il canale MCmicrocomputer,

Compilare e spedire a
MCmicrocomputer - Via Cario Perrier 9, 00157 Roma

Questo tagliando (o ioxocopia o eouivaleniel deve essere inviato ad MCmicrocom-
puter, unitamente al materiale da selezionare, da parte degli auton di software che
presentano i propri lavori per la recensione sulla rivista e l'inserimento nei canali PD.

Il sottoscritto

Cognome e Nome

Codice Fiscale

residente in

invia il programma

dichiarando di esserne l'autore ed autorizzando MCmicrocomputer alla distribuzione

secondo le regole ed i canali consueti del Pubblico Dominio.

Data Firma
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MCmicroCAMPUS
RICERCHE di Gaetano Di Stasio

Calcolo parallelo e

Fluidodinamica Computazionale
di A. Amendola, G. De Pietro e P Schiano

Le architetture parallele di nuova generazione sembrano oramai in grado di affrontare

la grande sfida per il raggiungimento del «Teraflop».

La fluidodinamica computazionale, disciplina che notoriamente necessita di calcolatori

di elevate prestazioni, appare uno dei settori maggiormente interessati al

raggiungimento di tale obiettivo

Introduzione

I recenti progressi nel campo della

tecnologia VLSI hanno reso possibile

un enorme sviluppo dei calcolatori ba-

sati su architetture parallele; il crescen-

te interesse per tali architetture è lega-

to al fatto che il calcolo parallelo sem-
bra, oggigiorno, l'unica via percorribile

per ottenere prestazioni di calcolo di

gran lunga superiori a quelle fornite da-

gli attuali supercomputer. A conferma
di ciò basta infatti rilevare che tutte le

più note case costruttrici di supercalco-

latori hanno lanciato la sfida al raggiun-

gimento del Teraflop prevedendo l'im-

piego di calcolatori a parallelismo mas-
siccio.

Appare chiaro che le aree di ricerca

che tradizionalmente necessitano di

grosse risorse di calcolo siano partico-

larmente interessate agli sviluppi nel

campo dell'elaborazione parallela. In

particolare, la Fluidodinamica Computa-
zionale (CFD) rappresenta uno dei set-

tori per i quali le potenze di calcolo degli

attuali supercomputer si rivelano insuf-

ficienti allorché si voglia adoperare una
modellistica complessa ed accurata per

la descrizione dei fenomeni di interes-

se. Si pensi, ad esempio, che la sola fa-

se di progettazione aerodinamica di un

aeroplano necessita mediamente di po-

tenze di elaborazione di circa 300 Gflo-

ps e 10 ‘8 word dì memoria centrale.

II connubio tra elaborazione parallela

e fluidodinamica computazionale appa-

re, quindi, più che un tentativo di carat-

tere teorico-scientifico una impellente

necessità dettata da esigenze di ordine

tecnico-pratico. Infatti, la fluidodinamica

computazionale solo di recente, grazie

all'attuale generazione di supercompu-
ter, si sta ponendo l'obiettivo di affian-

care 0 di sostituire (laddove possibile)

la progettazione sperimentale; tuttavia,

affinché le tecniche di simulazione CFD
possano costituire un valido strumento

di supporto alla progettazione aerodina-

mica, l'accuratezza dei modelli deve es-

sere spinta oltre quella attuale. In altre

parole, l'affermazione stessa della flui-

dodinamica computazionale come disci-

plina scientìfica di interesse industriale

è fortemente legata alle risorse di cal-

colo disponibili.
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Chiaramente l'interazione tra settori

dalle caratteristiche cosi diverse quali il

calcolo parallelo e la CFO è abbastanza

complessa ed articolata, e pone parec-

chi problemi di non facile soluzione:

sono, dunque, necessarie sia delle

competenze specifiche nei singoli cam-
pi di ricerca che delle competenze d’in-

sieme atte a facilitare lo scambio di in-

formazioni. Tutto ciò richiede cono-
scenze multidisciplinari che, tipicamen-

te, non risultano essere appannaggio di

uno specifico gruppo di ricerca-

in tate scenario, alcuni ricercatori del-

l'Istituto di Gasdinamica deH'Unìversità

di Napoli, delt'IRSIP-CNR, del Centro

italiano Ricerche Aerospaziali e dell'Ale-

nia hanno dato vita ad alcune collabo-

razioni nel campo della CFD parallela.

Le attività inerenti tali collaborazioni so-

no, in questa prima fase, mirate essen-

zialmente a verificare l'efficacia del cal-

colo parallelo per la CFD mediante t'im-

plementazione di codici prototipali sui

differenti calcolatori paralleli a disposi-

zione. In tal modo si intendono indaga-

re le reali possibilità di progettazione e

realizzazione di codici fluidodinamici di

interesse industriale su macchine a pa-

rallelismo massiccio per la simulazione

di campi di moto intorno a geometrie

arbitrariamente complesse.

Cennf di Fluidodinamica
Computazionale

La CFD rappresenta il settore della

Fluidodinamica che studia la simulazio-

ne numerica di campi di moto qualsiasi

attraverso l’applicazione di tecniche
computazionali alle equazioni del moto.
Tale disciplina, che si pone come com-
plemento e talvolta come alternativa al-

la Fluidodinamica sperimentale, ha avu-

to negli ultimi anni un’ampia diffusione

e costituisce uno strumento sempre
più utilizzato nella progettazione aerodi-

namica.

La progettazione aeronautica median-

te metodi CFD si avvale tradizional-

mente deH’utilizzo di un ambiente inte-

grato per l’analisi aerodinamica: in tale

ambito si realizzano la fase di genera-

zione della griglia computazionale, la ri-

soluzione delle equazioni del moto e la

visualizzazione dei risultati aerodinami-

ci.

Per la soluzione delle equazioni del

moto, le tecniche computazionali at-

tualmente più utilizzate sono quelle ai

volumi finiti, alle differenze finite o agli

elementi finiti: tali metodi consentono
di ridurre i complessi sistemi di equa-

zioni differenziali, che descrivono il mo-
to di un fluido, in sistemi di equazioni

algebriche ai quali è possibile applicare

classici schemi di risoluzione espliciti

ed impliciti.

La soluzione numerica intorno a geo-

metrie complesse delle equazioni di

Navier-Stokes, che descrivono il moto
di un fluido viscoso, o delle equazioni

di Eulero, che descrivono invece il mo-
to nell’ipotesi di fluido non viscoso, co-

stituisce uno dei campi di applicazione

di maggiore interesse della CFD. Le
equazioni di Navier-Stokes richiedono

per la loro soluzione un notevole sforzo

dovuto soprattutto alla accuratezza con
la quale è necessario discretizzare il do-

minio di calcolo (si pensi che tipiche

griglie computazionali adoperate per

soluzioni di tipo Navier-Stokes hanno
un numero di punti di ordine 107: le

equazioni di Eulero non richiedono la

stessa accuratezza nella discretizzazio-

ne del dominio di calcolo (in questo ca-

so le griglie computazionali per una

complessa geometria tridimensionale

sono di ordine 10’6, e costituiscono an-

cora oggi uno strumento significativo

nella progettazione aeronautica. Tutta-

via la simulazione numerica di campi di

moto mediante la risoluzione dei siste-

mi di equazioni Navier-Stokes/Eulero è
particolarmente difficoltosa oltre che
per l’intrinseca complessità di ordine
matematico/fisico anche per la neces-
sità di disporre di elevate potenze di

calcolo per ottenere soluzioni molto ac-

curate.

Attualmente, per superare i problemi

descritti, la tendenza generale è quella

di rivolgere l'attenzione verso l’utilizzo

di nuove tecniche computazionali parti-

colarmente versatili per un tipo di cal-

colo non rigorosamente sequenziale e
vettoriale: l’interesse comune è infatti

quello di giungere ad un ambiente di

elaborazione nel quale i problemi legati

alla necessità di disporre di elevate po-

tenze di calcolo non assumano partico-

lare rilevanza, dando cosi l'opportunità

di ricercare soluzioni sempre più accu-

rate. A tale scopo sono state sviluppa-

te negli ultimi anni alcune tecniche
computazionali, come la tecnica multi-

block e la tecnica zonale, che consen-
tono di ridurre i problemi legati alla di-

scretizzazione di domini di calcolo par-

ticolarmente complessi (un velivolo

completo ad esempio), e i problemi le-

gati alle limitate prestazioni offerte dai

tradizionali sistemi di calcolo.

La tecnica multi-block consiste es-

senzialmente nella suddivisione del do-

minio di calcolo in blocchi in ciascuno

dei quali è possibile risolvere indipen-

dentemente le equazioni del moto: la

continuità della soluzione nell’intero do-

minio viene garantita attraverso l'ag-

giunta di opportune condizioni al con-

torno sulle superfici di separazione dei

blocchi.

La tecnica zonale invece consente di

simulare l’intero campo di moto attra-

verso la soluzione di due distinti siste-

mi di equazioni; in particolare, nelle zo-

ne del campo dove non sono trascura-

bili gli effetti viscosi si risolvono le

equazioni di Navier-Stokes mentre nelle

zone in cui questi effetti sono trascura-

bili si risolvono le equazioni di Eulero,

ottenendo in tal modo una soluzione

comunque motto accurata ma con un
notevole risparmio computazionale.

Elaboratori Paralleli

e Tecniche di Parallelizzazione

La prima grande distinzione esistente

nel campo delle architetture parallele è
tra architetture di tipo SIMD (Single In-

struction Multiple Data) ed architetture

di tipo MIMO (Multiple Instruction Mul-
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tiple Data). Nelle architetture di ttpo

SIMD tutti t processori (generalmente

dei processori single-bit) eseguono si-

multaneamente la stessa istruzione

ognuno su dati diversi: tale schema di

funzionamento si rivela particolarmente

efficace per algoritmi che presentano
computazioni essenzialmente su strut-

ture dati di tipo vettoriale e/o matricia-

le. e quindi per algoritmi in grado di

esplicitare il cosiddetto parallelismo di

«grana fine».

Nelle architetture di tipo MIMO, inve-

ce, I processori sono in grado di ese-

guire, ad ogni istante di tempo, istruzio-

ni diverse su dati diversi; tali architet-

ture, usualmente composte da proces-

sori abbastanza complessi, sono gene-
ralmente più adatte per l'esplicitazione

di parallelismo di «grana medio-grossa».

Altro punto di distinzione tra gli ela-

boraton paralleli è l'organizzazione della

memoria. Nei sistemi a memoria locale

(locai memory) ogni singolo processore

possiede una propria memoria privata;

10 scambio di informazioni con gli altri

processon avviene tramite uno scambio
di messaggi sulla rete di comunicazione

che connette i processori stessi. Nei si-

stemi a memoria condivisa (shared me-
mory) tutti i processori hanno la possi-

bilità di indirizzare lo stesso spazio di

memoria fisica; in questo caso, devono
essere previsti meccanismi (sia hardwa-
re che software) in grado di gestire cor-

rettamente richieste riguardanti un con-

temporaneo accesso alla stessa locazio-

ne di memoria.

Dal punto di vista software, varie so-

no anche le tecniche che consentono il

progetto e lo sviluppo di programmi pa-

ralleli: la classificazione che segue, pur

non essendo la sola possibile, è senz'al-

tro quella generalmente più adoperata.

Essenzialmente, un programma paral-

lelo può essere progettato esplicitando

uno (o più di uno) dei seguenti tipi di

parallelismo:

- parallelismo di tipo farm (farm paral-

lelism):

- parallelismo sui dati (data paralleli-

sm);
- parallelismo dell'algoritmo (algori-

thm parallelismi;

Nel parallelismo di tipo farm. il pro-

gramma è composto da un task detto

«master» e da un fissato numero di ta-

sk computazionali detti «slave». Al ma-
ster è demandato il compito di distribui-

re e ricevere i dati dagli slave, ognuno
dei quali esegue lo stesso algoritmo sui

dati ad esso assegnati; in tale modello

non vi è alcuna interazione tra i singoli

slave, ma solo tra gli slave ed il master.

Nei programmi sviluppati esplicitando

11 parallelismo sui dati, il dominio di cal-

colo viene suddiviso tra i vari task com-

putazionali componenti il programma
parallelo. Ogni task esegue sostanzial-

mente lo stesso algoritmo sulla propria

porzione di dati, tranne che per alcune

azioni dipendenti dalle caratteristiche

della specifica partizione. In questo ca-

so, a differenza del parallelismo di tipo

farm. durante l'esecuzione i vari task

computazionali necessitano di scam-
biarsi informazioni relative allo stato del

proprio processo elaborativo.

Il parallelismo di tipo algoritmico con-

siste nell'espiicitazione del parallelismo

intrinseco dell'algoritmo utilizzato per la

soluzione di un dato problema (o di una
classe di problemi); in questo caso, il

programma è suddiviso in vari task

computazionali ognuno dei quali concor-

re alla realizzazione dell'algoritmo di par-

tenza mediante propri specifici compiti.

È chiaro, comunque, che un programma
parallelo può essere sviluppato adope-
rando contemporaneamente le varie

tecniche di esplicitazione del paralleli-

smo.
Se SI considera l'enorme quantità di

software sequenziale prodotto fino ad
oggi, un aspetto particolarmente impor-

tante per la diffusione e l'affermazione

dei caicolatori paralleli è legato alla pos-

sibilità di riadattare, con il minore sforzo

possibile, codici e applicazioni sviluppati

per elaboratori sequenziali.

L'approccio più immediato per la pa-

rallelizzazione di codici sequenziali è

senz'altro l'esplicitazione del paralleli-

smo sui dati mediante tecniche di de-

composizione del dominio; nel caso di

macchine SIMD tale decomposizione ri-

sulta quasi del tutto trasparente al pro-

grammatore, laddove per elaboratori di

tipo MIMO sia la decomposizione dei

dati che lo scambio di informazioni tra i

singoli processori deve essere gestita

più 0 meno esplicitamente dal program-
matore. a seconda delia particolare

macchina e degli strumenti software a

disposizione.

Tuttavia, oltre a codici la cui struttura

algoritmica si rivela (o è stata concepita)

tale da essere inerentemente sequen-
ziale, esistono codici sviluppati utilizzan-

do metodi per loro stessa natura intrin-

secamente paralleli, come ad esempio
codici CFD che utilizzano tecniche mul-
ti-block. In questo caso, l'adattamento
dei codici alla macchina parallela si ri-

vela più «naturale», anche se questo
non significa necessariamente un mino-
re sforzo per l'implementazione; si vuo-

le inoltre sottolineare che, nel caso spe-
cifico di tecniche multi-block dove può
essere esploso sia un parallelismo di

grana grossa (elaborando contempora-

neamente i singoli blocchi) sia un paral-

lelismo di grana fine (eseguendo simul-

taneamente operazioni sulle strutture

dati del singolo blocco), l'implementa-

zione del codice su una macchina SIMD
piuttosto che MIMD (e viceversa) deve
essere valutata caso per caso.

Chiaramente, l'uso di nuove architet-

ture parallele se da un lato deve tende-

re al riutilizzo di quanto già sviluppato m
ambito sequenziale, dall'altro deve sti-

molare lo sviluppo di nuovi e piu effi-

cienti algoritmi paralleli per la soluzione

dei problemi di interesse, in modo da

sfruttare al meglio le potenzialità elabo-

ratlve di tali sistemi. A tale proposito, va

evidenziato che le architetture di tipo

MIMD si rivelano molto più flessibili di

quelle SIMD relativamente alla proget-

tazione di nuovi algoritmi in quanto la lo-

ro modalità di funzionamento le rende
capaci di supportare tutti i modelli di de-

composizione parallela, cosa che non
avviene per le SIMD che non sono adat-
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Decomposirione del Oomihio computaiionaie lungo l'apanura alare

te per l'esplicitazione del parallelismo di

tipo algoritmico. Ce comunque da con-
siderare che la disponibilità sul mercato
di elaboratori paralleli con caratteristiche

estremamente differenti rende di fatto

molto difficile la realizzazione di codici

paralleli che si adattino in maniera otti-

male ai vari tipi di architetture.

Calcolo Parallelo

e Fluidodinamica
Computazionale: applicazioni

Il punto di partenza delle attività di ri-

cerca è stato uno studio di fattibilità atto

da una parte all'Individuazione di tipici

problemi CFD di interesse scientifico ed
industriale, dall'altra all'analisi delle ar-

chitetture e degli strumenti software at-

tualmente disponibili nel campo dell’e-

laborazione parallela. Si è quindi passati

alla realizzazione di alcuni codici proto-

tipali per calcolatori a parallelismo mas-
siccio utilizzando sia tecniche di decom-
posizione del dominio sia tecniche mul-

ti-block.

Le macchine parallele utilizzate nelle

sperimentazioni sono state la Conne-
ction Machine CM200 ed una Meiko
Computing Surface disponibili presso
riRSIP. La CM200 è un calcolatore pa-

rallelo di tipo SIMD a memoria locale; la

configurazione utilizzata è composta da
8K processori single bit, 128 64-bit FPU,
1 Gbyte di memoria centrale e 20 Gbyte
di memoria di massa. In tale configura-

zione le performance di picco sono 5

GFIops e 2.500 Mips.

La Meiko Computing Surface, invece,

è un calcolatore di tipo MIMO a memo-
ria distribuita basato su processori Tran-

sputer INMOS; in particolare, la macchi-

na utilizzata è formata da 256 Transpu-

ter T800 20 MHz ognuno dei quali pos-

siede un minimo di 1 Mbyte di RAM. Le
prestazioni di picco di tale macchina so-

no di 384 MFIops e 2.560 Mips.

Una prima applicazione sviluppata è

stato un codice per la risoluzione del-

l’equazione di Burgers non viscosa mo-
nodimensionale (equazione modello con
caratteristiche simili all'equazione di Eu-

lero) con tecnica multi-block. Tale codi-

ce è stato espressamente progettato

per essere eseguito efficientemente su
macchine parallele ed è stato imple-

mentato sia sulla Meiko Computing Sur-

face che sulla CM200. I risultati ottenuti

sulla Meiko hanno mostrato l'efficacia

dell’approccio multi-block per macchine
MIMO; si è infatti raggiunto uno speed-
up (lo speed-up è definito come il rap-

porto tra il tempo di elaborazione se-

quenziale e quello parallelo) pan a 221

utilizzando 256 processori, con un’effi-

cienza pari a circa 0.86. L'implementa-
zione dello stesso codice sulla CM200
ha mostrato dei risultati migliori rispetto

la Meiko sia in termini di tempo di CPU
che in termini di elapsed-time; c’è co-

munque da tener presente la differenza

esistente (in termini di prestazioni di

picco) tra i due elaboratori.

Altri lavori hanno invece riguardato

l’implementazione parallela di un codi-

ce fluidodinamico già disponibile nella

sua versione sequenziale; in particola-

re, è stato parallelizzato, mediante tec-

nica di decomposizione del dominio, un
codice Euleriano 3D per la soluzione

del flusso non viscoso e stazionario at-

torno un profilo alare. Di tale codice so-

no state realizzate diverse versioni per

la Meiko Computing Surface nelle quali

il dominio di calcolo può essere de-

composto lungo una, due o tre dimen-
sioni della griglia di riferimento: inoltre,

sono stati effettuati numerosi test uti-

lizzando varie strutture topologiche del-

la rete di comunicazione atte a valutare

il migliore accoppiamento decomposi-
zione/struttura.

Conclusioni

L’esperienza maturata nell’ambito
delle attività di Fluidodinamica Compu-
tazionale su elaboratori paralleli ci con-

sente di guardare con ottimismo alla

possibilità di un effettivo utilizzo in

tempi medio-brevi di calcolatori paralleli

per la progettazione in campo aerospa-

ziale.

L'impiego di architetture parallele

sembra oramai il solo modo sia per il

raggiungimento di potenze di calcolo

non ottenibili con gli attuali supercom-
puter, che per diminuire il rapporto co-

sto/prestazioni.

Inoltre, i risultati ottenuti hanno mo-
strato la validità della costituzione di

gruppi di ricerca formati, oltre che da

persone con competenze tecnico-
scientifiche diversificate, da ricercatori

provenienti da realtà lavorative distinte

(università, centri di ricerca, industria)

in modo tale da fornire al singolo una
visione globale e non settoriale delle

problematiche connesse a tutte le fasi

realizzative di progetti di ricerca multi-

disciplinari.
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Implementazione

di una macchina virtuale

ECSP:

prima parte

Proseguendo con la rassegna
dei lavori inviateci dai lettori

questa volta presentiamo una

tesina realizzata per l'esame
di «Tecniche Numeriche ed
Analogiche» del c.d.l. in

Scienze dell'Informazione

sostenuto presso l'Università

degli Studi di Pisa
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Introduzione

Negli ultimi anni l'evidenza dei fatti ha

mostrato che nessuno dei supercompu-
ter in commercio riesce a coprire l'in-

tero campo delle possibili applicazioni,

ed uno sforzo di estenderne il range de-

ve necessariamente andare verso pro-

getti di macchine che supportino in ma-
niera efficiente tutti i tipi di concorrenze

e granularità. A tal proposito, macchine
del tipo microcomputer array, costituite

cioè da un set di un largo numero di

processori concorrenti, comunicanti via

message-passing, sembrano costituire

il modello strutturale più adatto per il

raggiungimento di tale obiettivo. Inoltre,

affinché tali sistemi siano capaci di sup-

portare una larga classe di applicazioni,

da elaborazioni simboliche a quelle nu-

meriche, i linguaggi di programmazione
devono necessariamente estendersi da

tradizionali (procedurali), a linguaggi ad

altissimo livello. Naturalmente, quando
si ha a che fare con macchine con un
elevato numero di processori, nascono
nuovi problemi in confronto ai sistemi

tradizionali, ad esempio, la possibilità di

guasto/errore cresce con i! numero dei

È disponibile, presso la redazione, il disco

codificato con la sigla DCMP04 con il pro-

gramma presentato in Questa rubrica. Per
l'ordinazione inviare l'importo di i.

15,000 la mezzo assegno, de o vaglia po-

stale) alla Technimedia srl. Via Carlo Per-

der 9, 00157 Roma.
Nella richiesta specificare il formato del

disco 3,5" oppure 5,25".

nodi d'elaborazione e dei link; il proble-

ma è pertanto l'utilizzazione di questo
elevato parallelismo senza dover sacri-

ficare le altre proprietà del sistema, qua-

li, ad esempio, modularità e robustezza.

Conseguentemente, un linguaggio con-

corrente di sistema ad alto livello è ne-

cessario allo scopo di realizzare un ef-

ficiente e affidabile supporto ai linguag-

gi applicativi e allo scopo di progettare

sistemi operativi distribuiti. Una ragione-

vole ipotesi è che questo linguaggio sia

basato sul concetto di ambiente locale

di cooperazione. Infatti, l'implementa-

zione dei diversi stili di linguaggi appli-

cativi conduce al concetto di processi

comunicanti. Ad esempio, la program-
mazione imperativa (linguaggi CSP-like),

e quella object-oriented, sono basate
sul paradigma message-passing; anche
altri modelli di programmazione basati

su paradigmi diversi, come quelli funzio-

nale e logico (si pensi ai linguaggi LISP
e Concurrent Prolog), possono essere
implementati realizzando un interprete

0 un compilatore parallelo come una
collezione di processi comunicanti. D'al-

tra parte ciò è supportato direttamente

dalla attuale tecnologia VLSI; il transpu-

ter della INMOS, ad esempio, dispone
di un meccanismo hardware per l'imple-

mentazione della cooperazione tra pro-

cessi allocati su uno stesso nodo o su
distinti nodi d'elaborazione. Così, il pro-

getto e l'implementazione di macchine
a parallelismo massiccio è principalmen-

te influenzato dalla capacità di definire

un potente linguaggio macchina concor-

rente di alto livello che supporti effica-

cemente uno qualsiasi tra gli stili di pro-

grammazione. Il linguaggio di program-
mazione ECSP (Extended-CSP), è nato

con l'obiettivo dì progettare software di
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sistema ed applicativo per sistemi mul-

tiprocessor di tipo generaf-purpose. Tale

linguaggio è stato sviluppato al Diparti-

mento di Scienze dell'Informazione del-

l'Università di Pisa; si tratta di un lin-

guaggio di programmazione concorren-

te per elaborazione distribuita basato
sul modello di programmazione CSP
(Communicating Sequential Processesi

e sul linguaggio Pascal.

Il progetto che presenteremo in que-

ste pagine e nel prossimo numero, rap-

presenta l'implementazione di una mac-
china virtuale che realizza il supporto a

run-time (ovvero il kernel del sistema
operativo distribuito) di un sottoinsieme

del linguaggio di programmazione ECSP
su una architettura di tipo microcompu-
ter array. La finalità con cui il progetto è

stato sviluppato e implementato è stata

quella di fornire un supporto (a run time)

alle primitive del linguaggio ECSP che
coinvolgono la comunicazione tra pro-

cessi, i comandi di gestione dei canali e

così via. Tale lavoro è stato scelto, oltre

che per la sua bontà, anche perché of-

fre lo spunto per parlare dei problemi
relativi alla robustezza dei sistemi a pa-
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ralielismo massiccio, della simulazione

di architetture parallele, degli algoritmi

di mapping e routing, del linguaggio Oc-
cam come linguaggio di programmazio-
ne di sistema per architetture parallele

(è consigliabile comunque far riferimen-

to per questi argomenti anche all'artico-

lo apparso sul numero 115 di MC nella

rubrica Multitasking),

Implementazione di una mac-
china virtuale che supporta un
sottoinsieme del linguaggio
ECSP
Realizzatori:

A.Canovese, A.Cappucao. F.Petrini, S.SesOli

Sviluppate:

in quattro mesi di lavoro come parte integrante

del corso di Tecniche Numeriche ed Analogi-

che del c.d.l. in Scieme dell'Informazione du-

rante l'B.a. '88/87 presso runiverslté degli Stu-

di di Pisa.

Docenti del corso;
proff. M Vanneschi e A. Tornasi

Simulazione effettuata su;

personal computer IBM/A T

Linsuaggio adoperato:
Turbo Pascal

Le problematiche affrontate vanno
dalla definizione dei requisiti della mac-
china virtuale, aH'implementazione e si-

mulazione degli algoritmi di mapping,
routing e terminazione. Fra questi di

particolare rilevanza sono la definizione

e l'implementazione degli algoritmi che
realizzano le funzionalità di mapping e di

routing.

Architettura del sistema
e scelte di progetto

La topologìa della rete utilizzata è
una mesh toroidale. Ogni nodo di ela-

borazione è composto da quattro Tran-

sputer connessi come in figura 1, ove:
— IP contiene il processo ECSP com-
pilato in OCCAM;
— KP contiene i processi che imple-

mentano la semantica dei costrutti con-
correnti ECSP;
— RP1 e RP2 contengono i processi

delegati alla gestione delle funzioni di

Mapping e Routing dei messaggi e del-

le comunicazioni tra i nodi.

Si è supposto che la mesh toroidale

sia composta da 64K nodi, cioè che il

suo lato sia di 256 nodi (vedi figura 2).

Ogni nodo di elaborazione viene uni-

vocamente identificato da una coppia
di numeri interi (i,j) compresi tra 0 e

255, che ne rappresenta le coordinate

all'interno della mesh.
Altre ipotesi sul funzionamento del-

l'architettura sono:
— si suppone che aH'interno di un no-

do di elaborazione non si possano veri-

ficare condizioni di malfunzionamento,
ovvero il supporto è progettato in mo-
do tale da non prevedere tali tipi di

malfunzionamento:
— si suppone che la caduta di un link

sia irreversibile, cioè il supporto consi-

dera permanenti I guasti sui link e quin-

di si escludono quelli di tipo transiente.

Nella realizzazione del supporto sono
state operate alcune scelte al fine di ri-

spettare il più possibile i requisiti di

progetto. Il requisito fondamentale che
deve possedere la macchina virtuale da
implementare è la correttezza semanti-
ca; tuttavia, nella realizzazione di un
supporto distribuito occorre osservare

che non è sempre possibile garantirne

la completa correttezza. In particolare,

per i costrutti OUTPUT e TERMINATE
sono state realizzate delle implementa-
zioni della relativa semantica che, pur
avvicinandosi alla correttezza formale,

non la garantiscono totalmente. Ad
esempio, la semantica ECSP del co-

mando di uscita prevede che si garan-

tisca l'esito della comunicazione in un
tempo finito, ma non limitabile a priori.

Una tale semantica è impossibile da
implementare poiché possono presen-
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tarsi malfunzionamenti sulla sottorete

di comunicazione che impediscono il ri-

torno dell’esito. Anche facendo uso di

un meccanismo di time-out non si ot-

tiene la correttezza semantica richiesta,

proprio per il fatto che non sono limita-

bili a priori i tempi di risposta dei par-

tner. Un secondo requisito che in ge-

nerale devono possedere sistemi a pa-

rallelismo massiccio è un certo grado

di tolleranza ai guasti. È possibile che
ad un certo istante si verifichino guasti

che coinvolgono collegamenti fisici e/o

nodi di elaborazione: occorre che il si-

stema sia in grado di funzionare corret-

tamente, eventualmente con un certo

degrado delle performance. Gli algorit-

mi proposti per l’Implementazione delle

funzionalità di routing e di mapping so-

no quindi stati progettati con l'obiettivo

di ottenere una buona tolleranza ai gua-

sti. Inoltre è da segnalare che tali algo-

ritmi, oltre a rispondere al requisito di

robustezza, rispondono anche ad un al-

tro requisito importante, specialmente

per un sistema distribuito ad alto paral-

lelismo quale l'efficienza nelle comuni-
cazioni. Un’altra scelta fatta nell’impo-

stazione del progetto è stata la struttu-

razione a processi del supporto a tem-

po di esecuzione: quindi, nel suddivide-

re le funzionalità necessarie alla realiz-

zazione del supporto sono stati

salvaguardati soprattutto i requisiti di

modularità, modificabilità e leggibilità.

Tutte le funzioni significative sono in-

fatti incapsulate in appositi processi,

anche quando sarebbe stato più effi-

ciente (dal punto di vista dell’occupa-

zione di memoria) inserire più funzioni

nello stesso processo: ciò consente
una buona comprensibilità dell’organiz-

zazione e delle interrelazioni tra le fun-

zioni del supporto. Per quanto riguarda

la politica di allocazione dei processi

che implementano il supporto a tempo
di esecuzione, il criterio adottato è sta-

to quello di suddividere logicamente le

funzionalità legate alla semantica dei

costrutti (realizzate in KP) dalle funzioni

proprie della gestione delle comunica-

zioni tra nodi (realizzate in RP1 e RP2).

Inoltre, per quanto possibile, si è cer-

cato di bilanciare l’uso degli spazi di

memoria in modo da rientrare nei limiti

della memoria disponibile nei transpu-

ter e di limitare al massimo le interazio-

ni tra KP ed i router per avere un mag-
gior grado di parallelismo.

Anche la scelta fatta circa la politica

di gestione del traffico dei messaggi
nella rete ha costituito un fattore im-

portante al fine di garantire l'efficienza

della trasmissione. Ad una prima imple-

mentazione che prevedeva l'uso di pac-

chetti di formato diverso, è stata prefe-

rita una seconda in cui i pacchetti han-

Figura 2
La ropologiB della rete

impiegata.

no un unico formato; ciò ha consentito

una considerevole riduzione del codice

che gestisce i pacchetti, nonché l'uso

di un solo tipo di buffer evitando così

sprechi di memoria.
Un’altra scelta di progetto ha riguar-

dato il formato dei messaggi che viag-

giano nella sottorete di comunicazione

(che collega nodi diversi di elaborazio-

ne). Le informazioni sono contenute in

pacchetti di dimensione fissa (DIMPA-
CK). Un pacchetto può avere diversi

formati, ciascuno dei quali relativo al ti-

po di informazione contenuto. Vi sono,

ad esempio, pacchetti di tipo MSG che
corrispondono a messaggi spediti da

un processo ECSP: questi, oltre a con-

tenere, naturalmente, le coordinate del

nodo mittente/destinatario e il messag-
gio da trasmettere, contiene anche i

campi RNDCOUNT (contatore di rim-

balzi casuali), TOTCÒUNT (numero di

passi che un generico pacchetto può
ancora compiere all'Interno della mesh)
e TiD (identificatore del messaggio da

associare all'ack-sys), campi la cui fun-

zione sarà spiegata più avanti. Vi sono
inoltre pacchetti di tipo TERM per la

segnalazione di terminazione di un pro-

cesso, di tipo ESITCOIVIM relativi all’e-

sito di una comunicazione; di tipo RIC-

MAPP e RISMAPP rispettivamente per

la richiesta di informazioni di mapping e

per la risposta ad una richiesta di map-
ping; ed infine pacchetti di tipo ACK-
SYS (acknowledgement relativo al pro-

tocollo di comunicazione tra nodi).

Per quanto riguarda le comunicazioni.

data la particolare architettura del gene-
rico nodo d’elaborazione (costituito da

quattro transputer), occorre distinguere

tra comunicazioni interne al nodo e co-

municazioni tra nodi d'elaborazione di-

versi. Per quanto attiene il primo tipo di

comunicazione, un'ipotesi fondamenta-
le è la completa affidabilità; il supporto
cioè non prevede la possibilità di guasti

all’Interno del nodo.

Per quanto riguarda, invece, le comu-
nicazioni inter-nodo, queste costituisco-

no uno dei fattori critici dei sistemi di-

stribuiti e, in particolare, di quelli a pa-

rallelismo massiccio. Da questo punto
di vista il supporto realizzato è in grado

di fornire una buona efficienza nelle co-

municazioni accompagnata da un aito

grado di tolleranza ai guasti. Ciò è ot-

tenuto, come meglio vedremo, grazie

ad un accurato algoritmo di routing che
permette di garantire l'affidabilità delle

trasmissioni anche in presenza di sot-

toreti di comunicazione perticolarmente

compromesse (anche con il 20% dei

link caduti); è stato inoltre predisposto

un meccanismo di recovery in grado di

ritrasmettere pacchetti che non vengo-
no spediti correttamente a causa del

malfunzionamento di un link. Come
detto, il rispetto della semantica forma-

le dei comando di output non può es-

sere garantito totalmente. Nel tentativo

di avvicinarsi il più possibile, comun-
que, ad una soluzione formalmente
corretta, è stato predisposto un proto-

collo di comunicazione tra nodi che fa

uso di acknowledgment (ACK-SYS). il
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meccanismo proposto permette di rile-

vare malfunzionamenti nella sottorete,

che non permettono ai messaggio di

essere ricevuto dal nodo destinatario, o

malfunzionamenti nel destinatario stes-

so.

Nel caso in cui si spedisca un mes-
saggio relativo ad un comando di out-

put, si associa un time-out sulla ricezio-

ne di ACK-SYS.
Scaduto tale time-out, si considererà

fallita la comunicazione e verrà ritorna-

to l'esito corrispondente (errore run-ti-

me) a! processo mittente.

Viceversa, se ad un nodo arriva un

messaggio di cui esso è il destinatario,

il supporto prowederà a spedire imme-
diatamente l’ACK-SYS.

Inoltre è stata prevista una apposita

marca numerica (TID) a messaggi, esiti

ed ACK-SYS con lo scopo di ignorare

quelli diventati «obsoleti» (relativi, cioè,

a comunicazioni considerate fallite).

Algoritmi fondamentali

Cercheremo di descrivere le pecula-

rietà fondamentali degli algoritmi che
implementano le funzionalità di map-
ping, di routing e di diffusione della ter-

minazione.

La funzionaiità di Mapping

La mesh toroidale è composta da

64K nodi, ad ognuno dei quali è asso-

ciato un unico processo ECSP. Ogni
processo ECSP è identificato univoca-

mente da un nome di sistema NS, co-

dificato su 16 bit. La funzione di Map-
ping consiste nel trovare, partendo dal

nome di sistema NS, l'indirizzo fisico

espresso dalle coordinate X ed Y. Que-
sto problema potrebbe essere risolto a

tempo di compilazione poiché, per ipo-

tesi. l'allocazione dei processi ai nodi è

statica: basterebbe, quindi, sostituire

l'indirizzo fisico di un nodo al suo nome
logico in ogni occorrenza de) program-
ma ECSP,

La soluzione proposta, invece, realiz-

za le funzionalità di Mapping a RUN TI-

ME, mediante una cooperazione tra no-

di.

Vediamo in cosa consiste tale solu-

zione.

La mesh, che ha dimensione
256x256, è vista logicamente come
una collezione di scacchiere costituite

da 32x32 scacchi. Ogni scacco è a sua
volta interpretato come una sottoscac-

chiera principale di 8x8 nodi di elabora-

zione (figura 3). Per ridurre l'ampiezza

delTindirizzo fisico si è supposto che
NS sia stabilito in modo tale da poter

essere considerato come indice di ac-

cesso alla tabella di Mapping. Quindi la

tabella di Mapping è composta da 64K
entrate, ognuna delle quali occupa due
byte per cui le informazioni di Mapping
deH'imera mesh sono contenute in

64Kx2= 128Kbyte.
Tutta la conoscenza del Mapping vie-

ne distribuita in ogni sottoscacchiera

principale, ovvero la tabella viene parti-

zionata tra i 64 nodi di una stessa sot-

toscacchiera principale. Ognuno di que-
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sti con^tiene quindi una sottotabella di

((64Kx2)/64) - 2Kbyte, corrispondenti a

1 024 entrate. Tale sottotabella è. a sua
volta, ripartita in ugual misura tra i tran-

sputer RP1 (le prime 512 entrate) e

RP2 (le successive 512 entrate).

Nel primo nodo NO di una sottoscac-

chiera principale d sono le informazioni

di Mapping relative ai processi che
hanno nome di sistema NS compreso
tra 0 e 1023; nel nodo NI, invece,

quelli compresi tra 1024 e 2047.

Una conseguenza di questa organiz-

zazione è che se i nodi Ni (di coordina-

te Xi e Yi) e Nj (di coordinate Xj e Yj)

verificano che;

(Xi congruo Xj MOD 8) and (Yi con-
gruo Yj MOD 8)

allora si ha che Ni e Nj contengono le

stesse informazioni di Mapping, Un'al-

tra conseguenza dovuta a tale organiz-

zazione ed anche alla struttura toroidale

della mesh, è che un generico nodo Ni

(di coordinate Xi e Yi), può essere con-

siderato al centro di una sottoscacchie-

ra di 8x8 nodi non necessariamente
principale; tale sottoscacchiera è detta

sottoscacchiera relativa al nodo Ni. Una
caratteristica di tale sottoscacchiera re-

lativa è che anch'essa contiene tutta la

tabella di Mapping. Risulta quindi con-
veniente, quando Ni effettua una richie-

sta di Mapping, riferirsi alla sua sotto-

scacchiera relativa per ovvie ragioni di

efficienza legate alla minimizzazione del

cammino che i pacchetti di richiesta e
risposta mapping devono compiere.
Con questa soluzione, la richiesta di

Mapping è effettuata in maniera «mira-

ta», cioè quando un nodo di elaborazio-

ne ha bisogno di una informazione di

Mapping. è in grado di calcolare l'indi-

rizzo del nodo a lui più vicino che la

contiene. Non c’è quindi alcun bisogno

di effettuare una richiesta mediante un
«messaggio onda», soluzione che si ri-

vela particolarmente inefficiente perché
impegna in modo massiccio la rete di

comunicazione. La regolarità della di-

stribuzione delle informazioni di Map-
ping, permette di calcolare facilmente

ed efficientemente le coordinate del

nodo più vicino che possiede l'informa-

zione cercata.

Una strutturazione in passi dell'algo-

ritmo di Mapping è possibile trovarla

sul manuale. La funzionalità di Mapping
illustrata è implementata alTintemo del

processo GRP.
Per ora dobbiamo fermarci qui; nel

prossimo numero descriveremo l'im-

plementazione degli algoritmi di routing

e di diffusione della terminazione, non-

ché i test di valutazione effettuati su

tali algoritmi. /«e
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PUNTO
DI FORZA

STAMPANTI OLIVETTI BUBBLE INK JET: 180.000 PUNTI AL SECONDO
Stampa di alta qualità e basso

prezzo formano insieme il punto

di forza delle stampanti Olivetti

Subbie Ink Jet: la JP350 per uffi-

cio e la JP 150 per attività indivi-

duali. Cuore dei modelli è la testina

Subbie Ink, D gioieUo tecnologico più

sofisticato del settore. È una lamina

incredibilmente sottile attraverso

la quale passano 180 mila gocce di

inchiostro al secondo. Sembra im-

possibile ma quando avrete sotto i

vostri occhi una stampa Subbie Ink

Jet vedrete che non c’è niente di più

A partire da L. 759.000*

nitido, preciso e reale. È la stessa

qualità della stampa Laser.Il tutto

ad un prezzo decisamente competi-

tivo. JP150 e JP350 fanno parte

della vasta gamma di modelli pro-

fessionali di Olivetti, il maggior

produttore europeo di stampanti.

oliuelli
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Stampanti
di Sergio Poiini

Uno degli aspetti più comodi
della programmazione sotto

Windows è rappresentato

dalla indipendenza dal tipo dei

dispositivi di output che il

programma si troverà ad
usare. Si può dimenticare di

ragionare in termini di video

OCA. Hercules. EGA o VGA.
Si può soprattutto fare a

meno di preoccuparsi della

stampante che userà l'utente

del programma. Pensate ad
un qualsiasi programma di

trattamento testi sotto

MS-DOS, alla folta schiera dei

driver per stampanti che
inesorabilmente lo

accompagna; driver che
servono a qualcosa solo con
quel programma e sono del

tutto inutili con un altro.

Chiunque abbia realizzato

un'applicazione professionale

sotto MS-DOS ha dovuto
affrontare tali problemi,

scegliendo o di adattarsi alla

stampante del suo cliente, o

di imporgli uno o due
particolari tipi di stampante, o
di perdersi nella preparazione

di un'infinità di driver. Se
sono certo inadeguate le

prime due soluzioni, la terza

aumenta sensibilmente tempi

e costi di programmazione

Molto più semplice la vita sotto Win-
dows. Almeno in linea di principio. Win-
dows ha infatti i suoi driver, per un gran

numero di stampanti: se compare sul

mercato una stampante nuova, questa
sarà dotata del suo driver per Windows,
diventando cosi, a tutti gli effetti, una ri-

sorsa liberamente accessibile come
quelle già previste.

Le cose non sono in realtà del tutto

automatiche, in quanto il programma
dovrà preoccuparsi di verificare alcune

caratteristiche e le effettive potenzialità

sia di una data stampante che del suo
driver, ma potrà farlo con tecniche che,

pure se di uso non facilissimo, saranno

almeno sempre le stesse. Si tratterà

quindi semplicemente di seguire gli

stessi passi, quale che sia la stampante
di volta in volta scelta dall'utente; la

OOP, inoltre, ci può aiutare ad incapsu-

lare i dettagli delle operazioni in una o
due classi facilmente utilizzabili in qual-

siasi programma. Come vedremo tra

qualche tempo, Per ora, ci proporremo
in primo luogo di dotare un'applicazione

Turbo Vision, quindi MS-DOS, di una
flessibilità quanto più possibile vicina a

quella di cui si gode sotto Windows, al-

meno per stampe di testi. Per raggiun-

gere un tale obiettivo, analizzeremo per

prima cosa i diversi aspetti dell'utilizzo

di una stampante sotto Windows, per
mettere bene a fuoco I diversi momenti
della soluzione cui tendiamo.

Installazione

di una stampante

Partiamo da zero, da un sistema Win-
dows senza alcuna stampante installa-

ta. Ouando si voglia iniziare ad usare

una data stampante, si sceglie l'opzione

Stampanti del Pannello di Controllo. Si

apre quindi una dialog box che, tra l'al-

tro, comprende un pulsante Aggiungi

stampante, premendo il quale la dialog

box si allunga fino a comprendere una
list box con cui si può percorrere un
elenco molto lungo di periferiche delle

marche e dei tipi più disparati (figura 1).

Selezionata una stampante, va pre-

muto il pulsante Installa: Windows chie-

de a questo punto l'inserimento del di-

schetto contenente il driver, che prov-

vede a copiare sul disco rigido. Si può
quindi proseguire con il pulsante Confi-

gurazione. con il quale si accede ad una
seconda dialog box; in essa si possono
indicare la porta cui la stampante è con-
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nessa (una delle porte parallele o seriali,

FILE: per redirigere l’output su un file

invece che alla periferica, None per nes-
suna porta), nonché i tempi di attesa

per segnalare che la stampante non è in

linea o che. una volta inviati dei dati,

non SI è in grado di trasmetterne altri. Vi

è anche un pulsante Imposta, con il

quale si provoca l'apertura di una terza

dialog box.

Si tratta questa volta di una dialog

box gestita direttamente dal driver della

stampante, richiede infatti informazioni

variabili secondo la marca, il modello e

il tipo della stampante (il tipo di alimen-

tazione, la risoluzione grafica, i font, la

quantità di memoria, il formato del fo-

glio, ecc,), che richiedono quindi una
qualche conoscenza delle caratteristi-

che tecniche della periferica che si in-

tende installare (figura 2).

Una volta completate l'installazione e

la configurazione, magari per più di una

stampante, si può tornare al Pannello di

Controllo per scegliere quale sarà la

stampante di default.

Le scelte operaie mediante le dialog

box gestite dal Pannello di controllo

vengono registrate in tre sezioni del file

WIN.INI.

Nella sezione Windows, introdotta

dalla riga «[Windows]», la riga device

mantiene l'indicazione della stampante
di defauit m tre campi, separati da vir-

gole; una descnzione sintetica, il nome
del driver, la porta. Nelle sezioni Prin-

terPorts e devices vengono invece re-

gistrati descrizione, nome del driver e

porta di tutte le stampanti installate;

nella prima delle due, creata dal Pannel-

lo di Controllo ai suoi propri fini, com-
paiono anche i tempi d’attesa, mentre è

inteso che un'applicazione, per sapere

tra quali stampanti può scegliere, legga

la seconda.

Le scelte operate mediante la dialog

box gestita dal driver vengono anch’es-

se scritte in WIN.INI, in sezioni intesta-

te e articolate in modo variabile. Anche
in questo caso si tratta di informazioni

che, di norma, non vengono utilizzate

direttamente dalle applicazioni. Il device

driver, oltre ad aggiornare il file WIN, INI,

provvede anche a trasferire in un’area di

mernona le scelte operate circa l’impo-

stazione di una specifica stampante: si

tratta di un env/ronmenf analogo a quel-

lo delTMS-DOS, ma da questo ben di-

stinto; ne possono esistere tanti quante
sono le porte e possono essere scritti e

letti solo mediante le apposite funzioni

SetEnvironment e GetEnvironment. Il fi-

le WIN.INI, dal canto suo, può essere
agevolmente consultalo mediante la

funzione GetProfiieString, nei primi due
parametri della quale si possono indica-

Figura 2 - Imposlain

di una Stamparne <

diànte la dialog Box

re il titolo della sezione del file e la strin-

ga che definisce una sua riga.

Cercando ora di astrarre dalle speci-

ficità di Windows, possiamo sintetizzare

I punti fondamentali di un tale impianto:

a) è possibile installare e iniziare a usare

rapidamente qualsiasi stampante, senza
alcuna necessità di cimentarsi nella

scrittura di un device driver, in quanto
basta una conoscenza non superficiale,

ma nemmeno specialistica, delle carat-

teristiche tecniche della periferica; b)

ogni applicazione può accedere rapida-

mente a informazioni circa il tipo delle

stampanti installate e delle relative por-

te; c) ogni applicazione può sapere in

ogni momento quale è la stampante di

default.

Scelta e impostazione
di una stampante

Quando l'utente sceglie l'opzione Im-

postazione stampante di un'applicazio-

ne, gli viene proposta una dialog box
contenente l’elenco delle stampanti in-

stallate, letto da WIN.INI (alcune appli-

cazioni, come Write 0 PainiBrush,

escludono le stampanti indirizzate su

None). Compare anche un pulsante Im-

posta, con il quale, selezionata una
stampante, si può richiamare la dialog

box gestita dal suo driver.

Qui bisogna aprire una parentesi. So-

lo pochi dei driver forniti con Windows
3.0 ne sfruttano tutte le potenzialità, in

quanto la maggior parte di loro deriva da
versioni precedenti. Tutti comprendono
una funzione DeviceMode, solo alcuni

la funzione ExtDeviceMode', non sem-
pre si può fare riferimento ad una strut-

tura DevMode, definita nel file DRIVINI-

T.H delTSDK e ribattezzata TDevMode
nel file WINTYPES.PAS fornito insieme
al Turbo Pascal per Windows. Un'appli-

cazione deve capire come funziona il

driver con cui desideri stampare, prima

di poter colloquiare con la sua dialog

box. Non ci curiamo ora di questi pro-

blemi; vediamo quindi cosa succede
con un driver che comprenda la sola

funzione DeviceMode (ricordo che i dri-

ver di Windows contengono funzioni in

quanto, in realtà, sono delle DLL),

Quando viene chiamata, la funzione

DeviceMode cerca di ricavare l'imposta-

zione corrente della sua stampante
chiamando la funzione GetEnvironment

[Windows]

device=IBM Proprinters, PROPRINT, LPT1

:

(PrinterPorts)
IBM Proprinters=PROPRlNT, LPT1 : , 15, 45
Stanpante PostScript=PSCRIPT, FILE: ,15,45
PCL / HP LaserJet=HPPCL,LPT2:,15,45
Epson 9 pin=EPSON9,None, 15, 45

[devices]
IBM Proprinters=PROPRINT,LPTl:
scannante PostScript=PSCRIPT, FILE:
PCL / HP LaserJet=HPPCL,LPT2:
Epson 9 pin=EPSON9 , None

Figura 3 - te sezioni

del hie WIN INI reiaiiue

alle siampanii, tenute
aggiornale dal Pannello

di Controllo
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per la porta cui la stampante è associa-

ta, oppure, se il Tentativo fallisce, leg-

gendo il file WIN.INI (se neanche cosi vi

riesce, usa valori di default). Riempie
quindi con i dati cosi ricavati le varie se-

zioni della sua diaiog box. che propone
all'utente perché vi apporti le modifiche

che desidera. Quando l’utente preme il

pulsante Ok, la funzione aggiorna il file

WIN.INI e f’environment associato alla

porta e invia un messaggio WM_DE-
VMODECHANGE a tutte le applicazioni,

perché queste possano aggiornare le lo-

ro conoscenze suH'hardware installato.

Le modifiche hanno infatti effetto su

tutte le applicazioni, fino a che qualcuna

non le cambi a sua volta-

la funzione ExtDeviceMode, presen-

te solo nei driver scritti o riscritti espres-

samente per Windows 3.0. consente di

apportare modifiche solo temporanee
ad'impostazlone di una stampante. Pre-

vede infatti un parametro WMode che
può assumere diversi valori, eventual-

mente combinati insieme mediante un

operatore or. Se tra questi valori c'è la

costante dm^Update, le modifiche
hanno la stessa estensione di quelle ap-

portate mediante la funzione DeviceMo-
de: se si usa invece il valore dm^Copy,
le modifiche vengono salvate in una
struttura di tipo TDevMode che potrà

essere usata per le stampe deH'appllca-

zione, ma non si tradurranno in cambia-

menti nell'environment o in WIN.INI.

Avranno quindi effetto solo per l'appli-

cazione che le ha apportate.

Astraendo ancora dalle specificità di

Windows e sintetizzando, rileviamo che
un'applicazione non solo può accedere
rapidamente all'elenco delle stampanti
installate, ma può anche cambiarne
l'impostazione senza bisogno di usare

altri programmi; le modifiche, inoltre,

possono essere permanenti o solo tem-
poranee.

fPROPRINTERdrv]
Orient=0
Res=0
Color=0
Modero
width=04
Height=13
Feed=0
PrinCer=l
NoPageBreak^O

[PostScript, FILE]
£eedls9
£eedl5s9

[HPPCL,LPT2]
paper=9
duplex^O
FontSuinmary=C

:

\W3\FSLPT2 . PCL
orient=l
tray=l

[EPSON9drv]
OrientsQ
Res°2
Color=0
Modero
Width=05
Height=i3
Feed=0
Printer=00
NoPageBreaksO

Figura A - Alcuni esempi pelle seiioni del liie WI-
N.INI creale e mantenute dai device driver delle

stampanti installale

Stampa di un documento

La scelta e l'impostazione di una
stampante possono avere influenza an-

che su altre scelte dell'utente. Si pensi

a programmi che consentono di usare

diversi font nel testo che verrà stampa-
to: il numero e il tipo dei font disponibili

dipende evidentemente in buona misu-

ra dalle caratteristiche della periferica.

Ne sono esempio programmi di word
processing come Word per Windows
che, quando apre la combo box per la

scelta dei font, propone elenchi variabili

secondo la stampante correntemente
selezionata.

Per poter conoscere tali informazioni,

un'applicazione deve per prima cosa im-

postare un device context mediante la

funzione CreaxeOC. Vanno usati tre pa-

rametri, che specificano il nome del dri-

ver e della stampante e la porta cui que-

sta è connessa, seguiti da un quarto pa-

rametro contenente l'indirizzo di una
struttura TDevMode. Se tale ultimo pa-

rametro è nullo, viene chiamata la fun-

zione GetEnvironment, altrimenti può
trattarsi deH’indirizzo di una struttura

riempita mediante uso della funzione
ExtDeviceMode.

In altri termini, si possono usare sia le

impostazioni di sistema che, ove con-
sentito dal driver, quelle temporanea-
mente stabilite per le operazioni in cor-

so.

Una volta creato il device context. si

possono chiedere in vano modo molte-

plici informazioni; la funzione EnumFon-
ts, in particolare, consente di elencare

sia I font disponibili, sia le diverse di-

mensioni dei caratteri per ognuno di es-

si. Altre informazioni, come il formato e

l’orientamento della carta, si ottengono
con CetDeviceCaps e, se il driver è sta-

to scritto 0 riscritto per Windows 3.0,

con DeviceCapabìlities. Si può inoltre at-

tivare ora uno ora l’altro dei font dispo-

nibili. mediante la funzione SelectOb/e-

ct.

Quando si giunge alla stampa vera e
propria, l'applicazione può usare le stes-

se funzioni con le quali si scrive sul vi-

deo, a condizione che siano consentite

dalla periferica (può capitare il caso di

un plotter non in grado di riprodurre una
bitmap): deve tuttavia provvedere ad al-

cune attività specifiche, quali l'avvio del-

le operazioni o i cambi pagina. Si dispo-

ne per questo di un’unica funzione
Escape, il cui parametro nEscape può

Figura 5 - / codia di

escape più comuni, im-
plementati da pualsiesi

device driver L’elenco

completo SI trova nel

primo capitolo delle

Windows Relererce
Guide del Turpo Fiascai

per Windows

GETPHYSPAGESIZE determina le dimensioni del foglio
di carta

SETABORTPROC installa una «procedura di abort»

STARTDOC informa il device driver che sta per
iniziare la stanpa di un nuovo
documento

NEVfFRAME informa il device driver che la
pagina corrente è stata completata

ENDDOC segnala la fine del documento

QUERYESCSUPPORT verifica se il device driver
inplementa un particolare codice
di escape
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GecMessage aspetta finché non intercetta un messaggio
inviato alla finestra il cui handle le
viene passato nel secondo parametro o, se
questo è nullo, ad una qualsiasi finestra
delll ' applicazione.

PeekMessage verifica la presenza di messaggi inviati alla
finestra il cui handie le viene passato nel
secondo parametro o, se questo è nullo, ad
una qualsiasi finestra dell'applicazione

PVai tMessage sospende l’applicazione per cedere il controllo
ad altre fino a che un nuovo messaggio non
viene posto nella coda dell'applicazione

Yield sospende l'applicazione per cedere il controllo
ad altre (NB; è preferibile l'uso di un message
loop con PeefcMessage)

Figura 6 - Le hmioni 0i

Windows mediarne le

quali un'applicazione

pud cedere il controllo

peraltro assumere ben 58 valori diversi

(se ti ho contati bene...), detti codici di

escape.

La figura 5 riporta i più comuni di tali

codici, quelli che si ritrovano in quasi

tutte le routine di stampa, implementati

da qualsiasi driver. Con STARTDOC si

segnala a Windows l'inizio di un nuovo
documento, provocando cosi l'inizializ-

zazione della stampante e il caricamen-

to in memoria di Print Manager (a meno
che la riga Spooler della sezione Win-
dows di WIN.INI non contenga un
«no»).

Mediante le funzioni GetTextMetrics
e GetTextExtent si possono misurare

l'altezza e la lunghezza di ogni stringa

inviata alla stampante; ricordo che la

prima delle due funzioni ci dice sia l'al-

tezza massima dei caratteri di un dato

font ItmHeìght), sia di quanto sia oppor-

tuno aumentare tale valore per ottenere

un'interlinea ottimale (tmExtemalLea-
dingl: ciò consente di determinare l'am-

piezza di ogni riga e il numero di righe

per pagina e, quindi, di segnalare a Win-
dows al momento giusto il cambio di

pagina mediante il codice di escape
NEWFRAME.

Il codice ENDDOC viene invece usato

per segnalare a Windows la fine del do-

cumento.
Anche qui vogliamo sintetizzare

astraendo dalle specificità di Windows:
una volta scelta una stampante, l'appli-

cazione ha accesso ad informazioni cir-

ca le dimensioni della carta e i font di-

sponibili; una volta scelto un font, l'ap-

plicazione può costantemente tenere

sotto controllo sia la lunghezza delle ri-

ghe di stampa (in quanto conosce la

lunghezza di una stringa composta di

caratteri scritti con quel font), sia il nu-

mero di righe per pagina (sulla base del

valore di interlinea).

Interruzione della stampa

La stampa di un documento con Win-
dows pone problemi del tutto particola-

ri, dipendenti dal suo multitasking coo-

perativo. Un'applicazione che non sia

quella su cui si sta correntemente lavo-

rando, infatti, ha occasione di fare qual-

cosa solo quando quella corrente cede
il controllo; ciò accade di norma piutto-

sto spesso, in quanto il message loop.

nascosto nei metodo TApplication.Run

del Turbo Pascal per Windows, chiama
continuamente la funzione GetMessa-
ge. che è appunto una di quelle che ce-

dono il controllo. Ciò significa, in con-

creto, che un'applicazione cede il con-

trollo con una frequenza inversamente
proporzionale al tempo che impiega nel

rispondere ai singoli messaggi.

Ne possono derivare problemi per le

stampe, in quanto, generalmente, i do-

cumenti da stampare vengono provviso-

riamente parcheggiati in file tempora-
nei; se si verifica una situazione di disco

pieno durante una stampa, Print Mana-
ger non ha la possibilità di scaricare

quei file su disco in quanto l'applicazio-

ne, impegnata ad inviargli una pagina

dopo l’altra, non gli cede il controllo.

Facile immaginare le conseguenze se

non si fosse prevista una via d'uscita.

Salvo il caso del ricorso a tecniche par-

ticolari (il banding, ovvero la scomposi-
zione di una pagina in diverse «stri-

sce»), quei file temporanei vengono
creati e poi inviati alla stampante pagina
per pagina: si completa il file relativo ad

una pagina, lo si manda alla stampante,

si passa al file per la pagina successiva,

e cosi via. Il momento critico è quindi

quello dell'invio di un codice di escape
NEWFRAME: questo viene processato
da GDI.EXE (una delle tre DLL che co-

stituiscono il «cuore» di Windows), che,

mentre vi provvede, si preoccupa di

chiamare frequentemente una cosiddet-

ta «procedura di abon» (in realtà una
funzione), che l'applicazione deve curar-

si di installare mediante il codice di

espace SETABORTPROC prima di invia-

re il codice STARTDOC. La funzione de-
ve contenere un vero e proprio messa-
ge loop, compresa una funzione Peek-
Message con la quale cedere il control-

lo, Di ciò può approfittare Print Manager
per liberare il disco di quei file tempo-
ranei. La funzione installata con SETA-
BORTPROC può ritornare TRUE o FAL-
SE. per segnalare nel primo caso che la

stampa può proseguire regolarmente,

nel secondo che va interrotta. Si usa
quindi aprire una dialog box non modale
subito prima di inviare il codice SETA-
BORTPROC, con la quale proporre all'u-

tente la pressione di un pulsante per in-

terrompere la stampa, nel caso l'utente

si decida in tal senso, la funzione ritor-

nerà FALSE.
Prescindiamo, naturalmente, dalle pe-

culiarità dell'interazione tra applicazione,

GDI e Print Manager, per limitarci a

prendere nota dell'utilità di un mecca-
nismo che consenta di interrompere
una stampa quando lo si desideri.

Voglio solo accennare, infine, ad un
altro tipo di possibili interruzioni; il ve-

rificarsi di un errore critico (stampante
assente, spenta o senza carta). In que-

sti casi Windows apre una dialog box
che propone di ritentare (ovviamente
dopo aver eliminato la causa del proble-

ma) o di interrompere la stampa. Una
gestione sicuramente più pulita di quel-

la propria del DOS, in quanto non com-
pare nemmeno quell'opzione «Annulla»

che provoca la brusca e incontrollata

txs

Sergio Polin è raggiungibile tramite MC-link
ella casella MCI 166
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c++

Uno degli svantaggi di un
linguaggio strongly typed

come è il C++ è una certa

mancanza di flessibilità nella

definizione di funzioni e classi.

Essa si manifesta neH'obbligo

per il programmatore di

definire più e più volte

funzioni 0 classi

concettualmente simili ma
riferite a tipi di dati differenti,

cosa che porta ad inutili

duplicazioni di codice e

provoca una dannosa
proliferazione di nomi globali.

Per risolvere questi problemi

sono stati recentemente
introdotti in C++, ed
incorporati nella versione

usata come base dal comitato

ANSI per la standarizzazione

de! linguaggio, i cosiddetti

template. lì concetto di

«template» introduce un
ulteriore livello di astrazione

nella definizione di funzioni e
classi, permettendo di definire

funzioni 0 classi «astratte»

dalle quali si possono
modellare le funzioni e te

classi particolari

parametrizzandole sul tipo di

dati usato. Ciò consente da un
lato una maggiore economia
espressiva e dall'altro un
maggior livello di significatività

nella definizione di cose come
le classi container

I template
ài Corrado Giustozn

Rimaniamo ancora per un mese nella

teoria per vedere un aspetto del C+ +
del tutto nuovo al quale non ho neppure
accennato in passato. Non ve lo aspetta-

vate che ci potessero essere ulteriori

novità, eh? Ed invece eccoci qui a parla-

re dei cosiddetti «template». Di cosa si

tratta lo vedremo fra un attimo; voglio

ora invece sottolineare che si tratta di un

concetto relativamente nuovo e, per

questo, ancora potenzialmente soggetto

a piccoli aggiustamenti. In effetti i tem-
plate furono proposti formalmente da
Stroustrup per la prima volta nell'ottobre

1988 alla conferenza sul C++ della

USENIX tenuta a Denver, e sono poi

stati incorporati a livello «sperimentaleu

nella proposta di linguaggio usata come
base di lavoro dalla commissione X3J16
dell’ANSl che si sta occupando della

standardizzazione del C++. Perché non
ve ne ho parlato prima? Perché fino a

pochissimo tempo fa nessuna imple-

mentazione commerciale del C++ pre-

vedeva i template, e dunque una loro

eventuale descrizione oltre che antipro-

pedeutica sarebbe risultata compieta-

mente astratta. Solo di recente sono
finalmente usciti sul mercato compilatori

allineati alla versione base dell’ANSI e

dunque completi di template (parlo del

Borland C++ 3.0 e del Microsoft C/

C++ 7.0); da notare che lo stesso

compilatore AT&T, che come si sa rap-

presenta lo standard di fatto per il C++,
comprende i template solo a partire dalla

release 3.0, l'ultima in ordine di tempo
ad essere stata rilasciata, che è stata

messa a punto verso la metà dello

scorso anno.

È possibile dunque che. quando la

comunità degli utenti avrà maturalo una
certa esperienza pratica nell'uso dei

tempiale, il comitato ANSI decida di

proporre piccoli «aggiustamenti» nella

loro sintassi o semantica per risolvere gli

eventuali piccoli problemi pratici che
dovessero venire alla luce; ma in ogni

caso, siccome la proposta di Stroustrup

appare ben congegnata e progettata, si

pensa che la versione finale non dovreb-

be differire significativamente da quella

attualmente disponibile.

Con questa premessa passiamo subi-

to a vedere cosa sono i template, perché
sono stati introdotti e come si usano.

Ovviamente, trattandosi di un discorso

piuttosto complesso ed ancora non uffi-

cialmente accettato, non potrò affrontar-

lo nei suoi dettagli più ravvicinati; mi
occuperò dunque di effettuare solo una
ricognizione ad alta quota sui vari con-

cetti connessi al discorso, rimandandovi

alla documentazione del vostro compila-

tore per i particolari implementativi e
riproponendomi di tornare sull’argomen-

to più in là per ulteriori approfondimenti.

Parametrizzaziofìe dei tipi

Dicevo in apertura che i template sono
stati introdotti «a posteriori» da
Stroustrup nel linguaggio come rimedio

al problema provocato dall’Impossibilità

di parametnzzare classi o funzioni rispet-

to ai tipi di dati. Questa sembrerebbe
una questione piuttosto astratta, e forse

in termini generali lo è, ma le sue
conseguenze sono estremamente im-

portanti sul piano pratico perché si riflet-

tono concretamente su quegli aspetti di

semplicità, eleganza e riusabiiità del co-

dice che sono i principali punti di forza

del C+ + , Per comprendere bene la

funzione dei template è dunque opportu-

no e necessario inquadrare tale proble-

ma e rendersi conto del suo significato.

Procediamo come al Solito con un
esempio concreto. Supponiamo dunque
di aver scritto un programma all’Interno

del quale vi sia la necessità di gestire

uno stackàì valori int. Se abbiamo fatto

le cose come si deve avremo scritto una
bella classe intstack (o qualcosa del

genere) che provvede alla gestione dello

stack. e tale classe sarà probabilmente

simile a quella di figura 1a. Vediamola
brevemente: la parte privata comprende
i puntatori alla base ed alla testa dello

stack nonché la sua dimensione; quella

pubblica oltre al costruttore {il quale

alloca dinamicamente lo stack mediante
l’istruzione new) ed al distruttore com-
prende le due operazioni canoniche
push e pop nonché una sìze che ci dà il

numero di elementi attualmente presen-

ti nello stack. (Attenzione al fatto che si

tratta di una classe ai minimi termini,

messa in piedi giusto per questo esem-
pio: tanto per dirne una essa non com-
prende alcun controllo di validità sui

parametri e dunque non è abbastanza
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«robusta» da poter essere utilizzata in

un programma reale. Tuttavia per quello

che ci serve essa basta e avanza).

Tutto a posto finora? Bene, possiamo
allora mettere su un programmino di

prova tanto per vedere come si compor-
ta il nostro stack. Eccolo in figura 1b. Per

prima cosa creiamo uno stack di 20
interi, poi vi inseriamo i tre valori 10, 20 e

30: andiamo quindi a vedere che dimen-
sione ha il nostro stack, poi preleviamo

tre valori ed interroghiamo nuovamente
la dimensione. Il risultato, come si vede
dall'output dell'esecuzione {fig. 1c), è

esattamente come ci aspettavamo. Per-

fetto. Fin qui siamo soddisfatti del no-

stro lavoro, ed il nostro programma può
andare in produzione-

passa qualche giorno e scopriamo
che, per nuove esigenze, dobbiamo
creare una nuova versione del nostro

programma che usi dei float anziché

degli int. Cosa facciamo a questo pun-

to? Ovviamente non abbiamo altra pos-
sibilità che quella di andare a riprendere i

sorgenti della nostra classe intstack e
modificarli secondo necessità: invente-

remo dunque una classe fitstack che
implementa uno stack di float sulla

falsariga di quanto faceva la precedente

classe intstack. Possiamo vedere tale

risultato in figura 2a; notiamo che la

struttura della classe è assolutamente

invariata, le uniche modifiche essendo
quelle che riguardano II tipo degli oggetti

gestiti dallo stack. In figura 2b ho riporta-

to, per completezza, la versione float dei

programmino di prova di figura 1b men-
tre in figura 2c è riprodotto il risultato

della sua esecuzione che ci assicura del

buon funzionamento della classe
fitstack.

Tutto bene, insomma. Ma ci sono un

paio di problemi. Abbiamo fatto un sacco
di lavoro inutile ed abbiamo creato una

ineleganza nel nostro programma. Ed
entrambe queste cose non sono accet-

tabili.

Il lavoro «inutile» è ovviamente quello

consistito nel modificare i sorgenti della

classe intstack per trasformarli nella

classe fitstack. Più che inutile è «spreca-

to», perché in effetti le modifiche che
abbiamo apportato non avevano alcuna

valenza concettuale; la nuova classe

infatti non differisce affatto dalla vecchia

in quanto a filosofia, funzionamento,
implementazione: semplicemente agi-

sce su un tipo differente di dati, ma
questo è veramente nulla più che un
dettaglio pratico. Purtroppo però questo
dettaglio pratico ci causa un sacco di

grattacapi, quali il dover modificare e
ricompilare tutti i sorgenti che dipendo-

no dalla vecchia classe per convertirli alla

nuova.

Il secondo punto riguarda la necessita

di cambiare nome alla classe. Infatti il

nostro «stack di int» non è la stessa

cosa di uno «stack di float», ossia per il

compilatore essi sono due tipi differenti

e come tali non possono avere lo stesso

nome. La cosa appare chiara se pensia-

mo ad un programma che abbia la ne-

cessità di usare contemporaneamente i

due tipi di stack. Questa cosa ovviamen-
te è inelegante per due ottime ragioni ; la

prima è che porta ad una fastidiosa

quanto inutile proliferazione di nomi di

tipi, la seconda è che concettualmente

essa urta contro il senso comune secon-

do il quale uno stack è sempre e solo

uno stack qualunque sia il tipo degli

oggetti sui quali opera.

La soluzione ad entrambi tali problemi
sarebbe ovviamente la possibilità di defi-

nire una classe sfack generica. Purtrop-

po le prime versioni di C++ non permet-
tevano di compiere questo balzo concet-
tuale, che consiste nell'astrarre il con-
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cetto generale di staciir dai molti concetti

particolari di "Stack di int», ustack di

float», iistsck di stringhe», eccetera.

Il problema, se volete, è analogo a

quello che si presentava con le funzioni

e che è stato brillantemente risolto me-
diante l'introduzione deW'overloading. Vi

ricordo che senza di esso il programma-
tore era costretto a dare nomi diversi a

funzioni che pure facevano concettual-

mente la stessa cosa anche se relativa-

mente a tipi di dati diversi; l’overloading

permette invece di unificare sotto un

medesimo nome funzioni concettual-

mente analoghe anche se implementati-

vamente differenti, consentendo una
notevole economia di pensiero e portan-

do maggior rigore ed eleganza nei pro-

grammi.

È chiaro che ciò di cut avremmo biso-

gno nel caso del nostro stack è proprio

una specie di overloading che agisse

però a livello di classi: esso dovrebbe
permetterci di definire una volta per

tutte una classe stack in modo generale

ed indipendente dal tipo di dati gestiti

dallo stack stesso, lasciando questi co-

me dettagli implementativi particolari.

Bene: a partire dalla versione 3.0 del

C-I-+ (secondo la numerazione AT&T)
ciò è possibile, e si fa appunto mediante

il nuovo strumento linguistico costituito

dai tempiale. In particolare i temptate

permettono di costruire classi parametri-

che rispetto ai tipi di dati, come vedremo
meglio fra un attimo.

/ template

La parola « tempiale» in inglese indica

quelle mascherine forate che i disegna-

tori usano per tracciare simboli tecnici,

lettere o figure geometriche in modo
ripetibile: noi li chiamiamo «normogra-

fi», ma in senso generale possiamo
assumere per il termine «template» del

C++ li significato di «modeito», «sche-

ma base».

Cos’è dunque un template? È il mo-
dello, generale ed abbastanza astratto,

di una classe in cui uno o più tipi di dati

fra quelli usati dalla classe stessa non
sono noti al momento della definizione.

Possiamo dire dunque che un template

definisce una famìglia di classi, o se

preferite definisce una classe parametri-

ca rispetto ad uno o più tipi di dati.

La valenza concettuale dei template è
grandissima. Con essi è ora possibile

definire ad esempio una classe stack in

modo del tutto generale ed indipenden-

te da quali saranno poi i tipi di dati

particolari che verranno inseriti nello

stack stesso. Più in generale i template
permettono dunque di implementare
con facilità ed eleganza tutte quelle

speciali classi che in altri linguaggi si

chiamano itcontainer class» o «classi

contenitore». Di cosa si tratta? Sempli-

ce: di classi che permettono di gestire

degli insiemi generici di dati, in modo
indipendente dal loro tipo; e dunque
array. liste, alberi, stack, code, e via

dicendo. Quando pensiamo ad una lista,

ad esempio, ci pensiamo in termini

astratti senza preoccuparci di quali sa-

ranno i dati gestiti dalla lista; ossia come
dicevo prima non facciamo differenza

concettuale fra una «lista di stringhe»,

una «lista di puntatori a figure geometri-

che» e via dicendo. Una lista è sempre
una lista indipendentemente da ciò cui si

riferisce, perché una lista non è altro che
un «contenitore» dotato di certe proprie-

tà formali le quali non dipendono affatto

dal suo contenuto.

È chiaro che poi quando si «scende» a

livello di programmazione non si può più

parlare di «liste generiche»; ad un certo

momento occorre necessariamente

mettere nero su bianco e scrivere «che
tipo» di lista stiamo usando, in funzione

del tipo dei dati da essa gestiti. Tornando
al caso particolare dei nostro stack. pri-

ma 0 poi dovremo dire al programma
«usa uno stack di float» piuttosto che
«usa uno stack di int», e questo è ovvio;

ma per fare ciò non c'è alcun bisogno di

andare a modificare la definizione della

classe generale stack perché questa è

appunto parametrica rispetto al tipo.

Ma basta parlare, e per di più di cose
cosi astratte. È giunto il momento di

vedere nella pratica come funzioni il

meccanismo dei template. Rivolgiamo

dunque la nostra attenzione al listato di

figura 3a dove si trova la definizione di

una classe stack generica ispirata diret-

tamente a quelle viste ed usate finora.

La prima cosa che balza agli occhi è

ovviamente la riga 3 dove compare la

nuova keyword template Tale parola

chiave, che deve precedere la definizio-

ne della classe cui si riferisce, è imme-
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diatamente seguita da una lista formale

di tipi racchiusa fra parentesi angolari.

Questa lista indica quali sono i tipi para-

metrici della classe, ossia quelli non noti

al momento della sua definizione ma che
saranno sostituiti al momento opportuno
dai tipi effettivamente necessari. Nel

caso particolare vediamo che la nostra

classe stack dipende da un tipo che ho

indicato genericamente come T.

Il resto della definizione della classe è

del tutto normale ed equivalente a quelle

viste sinora. Notiamo solo che il suo
nome è ora stack, ossia del tutto generi-

co, e che nei punti dove si fa riferimento

al tipo di dati dello stack si usa il citato

tipo T (righe 7, 11, 13 e 14).

Passiamo dunque alla figura 3b dove è

riportato il solito programmino di prova il

quale però, per complicarci la vita, ora

usa contemporaneamente due stack dif-

ferenti. uno di int ed uno di float. La loro

definizione appare nelle righe 11 e 1 2 ed
è di una semplicità sconcertante: per

creare uno stack di interi basta infatti

usare il tipo stack<int>, ed analoga-

mente per quello di float. Il compilatore
automaticamente prenderà la definizio-

ne generica della classe stack e sostitui-

rà al tipo generico T il tipo specificato

nella dichiarazione, costruendo cosi la

classe desiderata. Il resto del program-
ma è facilissimo da seguire: entrambi gli

stack vengono testati per controllare che
funzionino e siano indipendenti, cosa
che si rileva dall’uscita riprodotta in figu-

ra 3c.

Ovviamente per semplicità mi sono
limitato a creare stack di tipi base, ma
nulla vieta di usare come parametri dei

tipi di dati utente; ad esempio avendo
definito una classe string potrei usare
uno stack dì stringhe dichiarandolo co-

me stack<strìng> esattamente allo

stesso modo-

Conclusioni

Lo spazio è agli sgoccioli e dunque
termino la puntata, ma non senza ripor-

tare alcune importante riflessioni. Va da
sé innanzitutto che la potenza concet-
tuale fornita dai tempiale è notevolissi-

ma. Essi permettono infatti di modellare

la realtà ad un livello di astrazione più

alto, conseguendo dunque una più effi-

cace sintesi espositiva grazie alla possi-

bilità che offrono di rappreserttare in

modo semplice concetti assai generali

ed astratti. Usandoli accortamente si

possono ottenere programmi molto più

chiari e soprattutto semplici, privi di

quelle fastidiose ridondanze che abbia-

mo visto all’inizio della puntata. In parti-

colare l'uso delle container class è assai

importante, ed i tempiale pennettono di

implementarle in C+-i- con poco sforzo

ed elevata efficienza.

Ci sarebbe ancora molto da dire sui

tempiale ma per il momento mi fermo
qui. Ulterion approfondimenti, ad esem-
pio per quanto riguarda le cosiddette

template function, li vedremo prossima-

mente. Ricordo solo che chi volesse

provare gli esempi di questo mese do-

vrà necessariamente possedere un
compilatore allineato alla versione 3.0

del C++ AT&T.
Arrivederci fra trenta giorni,

Corrado Giuslozzi é raggiungibile trarnite MC-hnk
ella cesella MC0006
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coordinamento di Andrea de Prisco

Verso la rete integrata

di Leopoldo Ceccarelti

Le reti di telecomunicazione

esistenti, pur differenziandosi

profondamente per le

tecnologie utilizzate, le

procedure, i tipi di interfaccia

e I servizi offerti, possono
essere ricondotte in due
grandi famiglie: reti per dati e
reti telefoniche.

Il mondo delle

telecomunicazioni si va però
muovendo in direzione di una
integrazione totale, verso una
rete integrata che supporti

contemporaneamente la

trasmissione dati e voce, che
consenta un miglioramento
generale nella qualità del

servizio, velocità di

trasferimento più elevate e

miglioramento nella gestione

della rete

Abbiamo esaminato, nel corso della

rubrica, le tecnologie dominanti utilizza-

te nelle telecomunicazioni. La prima di

queste, storicamente parlando, osale al-

l’invenzione del telefono, si presta mol-

to bene per la trasmissione della voce
ed è denominata commutazione di cir-

cuito.

La seconda è la commutazione di

pacchetto ed è assai più recente, es-

sendo stata introdotta a partire dagli an-

ni Sessanta per poter trasmettere dati

in un modo più efficente che non uti-

lizzando le tecniche a commutazione di

circuito. Certamente non è il caso di

azionare una diatriba su queste tecno-

logie in termini di «massimi sistemi'i,

diciamo solo che le due implementazio-

ni sono nate per compiti differenti e ri-

solvono problematiche molto diverse

tra loro-

Lo sviluppo tecnologico, il grosso im-

pulso fornito dal calcolo automatico in

particolare, e la richiesta sempre mag-
giore di servizi a valore aggiunto, hanno
contribuito ad allargare i campi di azione

delle diverse tecniche cosicché sono
state sviluppate reti per dati che tra-

sportano anche la voce e viceversa. Allo

stesso tempo i gestori delle telecomu-
nicazioni vedono di buon occhio una
reale integrazione anche in virtù di una

migliore gestione: tenete presente che
attualmente in Italia esistono tre reti di-

verse quella telefonica, ITAPAC e la re-

te fonia/dati,

Già analizzando alcune architetture di

reti dati abbiamo notato come vi sia sta-

to il tentativo di realizzare un sistema
globale, un sistema che potesse tra-

sportare contemporaneamente dati, vo-

ce e immagini video. Proprio un paio di

puntate fa abbiamo visto come, a par-

tire dalle fantastiche prestazioni di

FDDI, una architettura di rete per dati

con accesso Token, sia stato derivato lo

standard FDDI II capace di implemen-
tare un sistema a commutazione mista

grazie ad un accesso tipo Slotted To-

ken. Lo standard FDDI II non è stato

però l'unico tentativo di «upgradare» le

caratteristiche di una architettura di re-

te. esempi precedenti, molto importanti

anche dal punto di vista commerciale,

sono rappresentati da Broadband LAN e

PBX.

Broadband LAN

Si tratta di uno standard sviluppato

per trasmissioni video via cavo. Questa
funzionalità è stata successivamente
ampliala in ambito LAN per consentire

la trasmissione sullo stesso cavo di vo-

Ampiezza

1 2 3 4 15 16 Canali

0 4 8 12 16 ' 56 60 64

Frequenza (kHz)

Figura I - La FDM suddivide un singolo canale fisico m una sene di piccoli canali ad ognuno dei puah 6
nservata una por2ione della intera banda del mezzo di trasmissione
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ce e dati realizzando in tal modo una re-

te multifunzionale.

La possibilità di trasportare informa-

zioni di tipo diverso è assicurata dalla

tecnica FDM (multiplazione di divisione

di frequenza) che suddivide un singolo

canale fisico (un cavo coassiale in que-

sto caso) in una serie di piccoli canali ad

ognuno dei quali è riservata una porzio-

ne delia intera banda del mezzo di tra-

smissione. Ogni canale esegue deter-

minate funzionalità di telecomunicazio-

ne. Facciamo un esempio; per trasmet-

tere la voce è sufficiente un canale te-

lefonico con una larghezza di banda di

4000 Hz. ora se si decide di trasmettere

il segnale in banda base (immettendo il

segnale direttamente nel canale di co-

municazione cosi come è stato rivelato

dal microfono deH’apparecchio telefoni-

co) possiamo trasmettere al più un solo

circuito, questo accade anche nei caso
in cui la larghezza di banda del canale

sia molto superiore alia porzione da noi

realmente utilizzata. La tecnica FDM
consente di poter suddividere la banda
in tanti segmenti ed assegnare ogni se-

gmento ad un particolare canale telefo-

nico, ovviamente ogni canale non è tra-

smesso direttamente, ma allocato in

una banda di dimensione opportuna. Se
SI ha un portante fisico dotato di una
banda dì 64 kHz che si vuole ripartire in

canali telefonici possiamo allocare un
numero di canai! pari 16 (64/4=16), fi-

gura 1. Al primo canale viene assegnata

la porzione tra 0 e 4 kHz, al secondo
quella tra 4 kHz e 8 kHz e così di se-

guito, è «come se» ci fossero 16 fili

ognuno dei quali trasporta informazioni

di un certo canale mentre in realtà esi-

ste un solo cavo in cui i segnali, grazie

a particolari modulatori, sono spostati in

frequenza.

La tecnica FDM è contraddistinta dal-

la necessità di manipolare segnali ana-

logici, nel caso tn cui si debbano spedire

dati si dovranno operare delle conver-

sioni da digitale ad analogico in entrata

e viceversa in uscita.

Altra caratteristica di questa tecnica è

10 MHz

25 MHz

Canali a bassa

velocità

75 MHz
Dati/voce

10 Mbit

Accesso CSMA/CD

5 canali video

(6 MHz)

310 MHz

Broadband LAN

Figura 2 - Allocatone dei canali e nspeuivi servai

in Broadband LAU.

il parallelismo dei canali, ovvero la tra-

smissione dei canali avviene in contem-
poranea.

La derivazione televisiva di LAN
Broadband ha prodotto una tecnologia

molto simile al CATV (Community An-
tenna TV) 0 TV via cavo.

Il cavo utilizzato, il coassiale da 75
ohm di chiara provenienza televisiva, è
dotato di prestazioni quali alta capacita

del canale (sono permesse larghezze di

banda fino a 400 MHz) e basso tasso di

errore.

Vediamo ora l’allocazione dei canali e
i diversi servizi, figura 2.

Partendo dalle frequenze più basse
troviamo un primo canale allocato tra 10

e 25 MHz riservato a comunicazione da-

ti a bassa velocità. La successiva banda,
compresa tra 55 e 75 MHz, è utilizzabile

per canali voce/video commutati.
Ancora più in alto troviamo la banda

compresa tra 175 e 210 MHz riservata

alla trasmissione dati ad alta velocità;

l'accesso utilizzato per questo servizio è
il CSMA/CD e la velocità raggiungibile è
circa 10 Mbps, in pratica è allocato un

ll\

DODO —-rM ll]DIDD

DDDD'^
/

Ingressi Informazione
Switch Canale di

TDM trasmissione

Figura 3 - Il TDM é un
metodo di utiliziamone

del canale che ne asse-

gna l'uso ad ogni linea

entrante per un tempo

flusso informativo uni-

co di dati e/o segnati

frammentali
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canale che permette prestazioni Ether-

net, ma in un constesto diversificato. Fi-

nalmente nello spazio tra 210 e 240
MHz sono realizzati ben cinque canali

video CATV con una larghezza di banda
di 6 MHz cadauno. Le altre bande di fre-

quenza sono non utilizzate e/o riservate.

Vista cosi di primo acchitto una LAN
Broadband sembra possa offrire molte
caratteristiche positive, è realizzata una
unica rete che consente un servizio dati

ad alta velocità, cinque canali video, am-
pie bande per trasmettere dati e voce.

In pratica però Broadband porta con sé

una serie di problematiche che nella

realtà dei fatti ne hanno impedito l’as-

surgere a scelta universale; ia prima tra

tutte è causata dalla elevata flessibilità

di realizzazione che comporta una note-

vole complessità ed un elevato costo

delle interfacce. Inoltre quando questo
standard è stato introdotto sul mercato

non VI era grossa disponibilità di appa-

rati finalizzati a servizi diversificati che
potessero essere realmente utilizzati in-

sieme in questa rete. La reale integra-

zione di diverse forme di informazione

era lontana dall'essere raggiunta.

PBX
Il PBX (Private Branch EXchange) è

essenzialmente un commutatore di cir-

cuito dunque ogni utenza richiede una
propria linea verso la centrale di com-
mutazione, una selezione in chiamata

provoca l'impegno di una linea riservata

tra i due utenti.

Le funzioni base sono tre: su richie-

sta viene stabilita una connessione fisi-

ca tra due utenti, fornisce servizi di su-

pen/isione (rivela richieste di chiamata
oppure fornisce un segnale di occupato)

e disconnette il circuito.

Le attività, lato utente, di una moder-
na rete telefonica sono quelle dei primi

PBX controllati da operatore che risal-

gono agli inizi della telefonia. Se ci pen-

sate tutte le funzionalità telefoniche so-

no rimaste invariate nella sostanza ri-

spetto a quelle originarie risalenti al

1878 quando la Bell iniziò il servizio con
21 utenti a New Haven nel Connecticut.

Quelle che invece sono profondamente
cambiate sono le modalità con cui que-
sti servizi vengono realizzati. Il primo
passo è stato ottenuto sostituendo i

commutatori che da manuali sono di-

ventati automatici utilizzando tecniche

elettromeccaniche.

Successivamente l’incremento nelle

richieste di comunicazione tra computer
ha portato poi ad integrare servizi di tra-

sporto dati attraverso tali reti, i dati deb-

bono però essere prima codificati in

analogico attraverso I modem. Il passo
decisivo per l'integrazione di servizi di

trasmissione dati è stata l'introduzione

di centrali di commutazione numeriche
digitali utilizzanti il TDM.

Il Time Division Multiplexing è un me-
todo di utilizzazione del canale che ne

ripartisce il tempo di utilizzazione da
parte di ogni linea in modo fisso. In altre

parole nel canate viene spedito una par-

te dell'informazione di ogni linea di in-

gresso in modo seriale, prima la prima

linea, poi la seconda e così via fino al-

l'ultima, quindi si reinizia dalla prima e
cosi di seguito, figura 3. In ingresso si

hanno dati e/o segnali provenienti da di-

verse linee, mentre in uscita un solo

flusso di dati e/o segnali frammentati.

Questo flusso, arrivato ad un altro PBX
viene da questo demultiplato per rico-

struire i messaggi di partenza prima di

spedirli alle utente.

Nel caso dei CBX (Computerized
Branch EXchange) vengono usate tec-

nologie tutte digitali per rimpiazzare i

commutatori elettromeccanici- I com-
mutatori utilizzano la tecnica del TDM
per allocare i vari canali utilizzabili. Ana-
logamente ai primi PBX i segnali nume-
rici vengono converiti in forma analogica

prima di arrivare al commutatore: a dif-

ferenza però del caso precedente i se-

gnali per poter essere manipolati dal

commutatore vanno prima convertiti in

digitale da appositi circuiti detti CODEC
(COder/DECoder) posti agli ingressi de-

gli switch. In altre parole le linee di in-

gresso sono analogiche mentre la ge-

stione delle informazioni e totalmente

numerica. Da notare che nei commuta-
tori TDM non esiste più una linea fisica

riservata per un singolo collegamento,

un filo continuo, ma un canale di comu-
nicazione comunque unico.

L’evoluzione successiva è rappresen-

tato dai DBX (Digital Branch EXchange),

una implementazione tutta digitale che
permette di collegare «direttamente»

sorgenti digitali, ovvero integra i CO-
DEC direttamente nelle apparecchiature

utente, figura 4. Il valore aggiunto di

una rete di questo tipo è di poter rea-

lizzare, a mezzo microprocessore, una
serie di funzionalità non possibili prece-

dentemente. basti pensare alla possibi-

lità di registare messaggi vocali in unio-

ne a servizi di posta elettronica. Ovvia-

mente i DBX hanno comunque dei CO-
DEC in ingresso per poter collegare an-

che sistemi analogici.

Nella letteratura corrente ci si riferi-

sce agli oggetti presentati con il nome
PBX 0 PABX; anche noi nel seguito uti-

lizzeremo la stessa teminologia.

Le caratteristiche attuali dei PBX so-

no tali che alcuni costruttori li propon-

gono come seria alternativa alle reti lo-

cali. alternativa che, in determinate cir-

costanze, può essere realmente conve-
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niente, ad esempio qualora venga ri-

chiesto un servizio trasparente e diret-

to. Nel caso di utilizzo di una rete in

condizioni di traffico pesante usando il

PBX si esculde un certo numero di

utenti che si vedranno rifiutato il colle-

gamento; utilizzando invece una LAN
tutti gli utenti presenti subiranno ritardi

apprezzabili.

Nell’Immediato sicuramente il PBX
continuerà indistrubato ad essere il re

delle reti telefoniche mentre rispetto al-

le LAN si dimostrano ancora inefficienti

e più lenti, inoltre st sono dimostrati

meno flessibili delle seconde a gestire

dati e voce nella stessa rete. Di parti-

colare interesse è invece l'integrazione

di PBX in ambiente ISDN con opportune

interfacce.

c
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^ “
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1 : 11:11
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1

T
A Architettura convenzionale i i

B Implementazione ISDN I Terminali integrati ISDN

ISDN Figura 5 - Rispetto atl una architettura convenzionale lAJ ISDN realizza una rete integrata di servizi nu-

Siamo giunti finalmente a parlare di

ISDN (Integrated Services Digital Net-

work) che rappresenta una vera pietra

miliare dei servizi di telecomunicazione

poiché, partendo come evoluzione della

rete telefonica numerica, consente di

realizzare una linea digitale tra l'utente

e le centrali. Si realizza così un sistema

di connessione digitale utente-utente

per sen/izi vocali e non capace di inte-

grare fonia, dati, immagini e quanto al-

tro desideriate in una unica grande re-

te, figura 5. Una piattaforma di rete in-

telligente aperta a nuovi servizi, un mi-

glioramento generale della affidabilità

della rete e una sua migliore gestione.

Sia i dati che la voce possono essere

comunque rappresentati come una se-

quenza di bit, i dati già lo sono mentre
la voce può essere convertita con degli

appositi circuiti, viceversa entrambi
possono essere invece trasmessi entro

una banda fonica in tal caso però i dati

debbono essere conventi in analogico a

mezzo di appositi modem. Lo standard

ISDN utilizza le tecniche numeriche
perché più comode da utilizzare (quan-

do si dispone della tecnologia adatta)

ma consentono allo stesso tempo una
serie di servizi a valore aggiunto non
ottenibili con tecniche analogiche.

Lo standard ISDN muove i primi pas-

si a partire dalla metà degli anni '70 e
fin dal principio è concepito come si-

stema di comunicazione globale basato

sulle tecniche digitali, la standardizza-

Figura 6 - L'interfaccia tra urente e rete fa vedere questa ultima come unica separando le funzioni di

accesso alta rete dal suo funzionamento effettivo L'utente non vede le diverse reti, ma una sene di fun-

zionatili.

zione avviene nel 1984 con la racco-

mandazione 1.120 del CCITT. Nato co-

me evoluzione della rete telefonica nu-

merica realizza una linea numerica d'u-

tente connessa a centrali numeriche,
fornendo così la connettività numerica
tra utenti. Il fatto che le informazioni ar-

rivino all’utente in forma digitale non
vuol dire che sia trasmesso anche al-

l'interno della rete in forma digitale, po-

tendosi qui trovare qualsiasi tipo di im-
plementazione analogico, digitale o mi-

sta.

Servìzi ISDN

I servizi possono essere raggruppati

in due gruppi. Servizi portanti, che han-

no la caratteristica di non manipolare
l'informazione trasportata, cioè lo

scambio di dati senza basarsi su un
protocollo. Il secondo gruppo è rappre-

sentato dai cosidetti teleservizi com-
prendenti funzioni di manipolazione di

informazioni, figura 6. Inoltre possono
esserci un certo numero di servizi sup-
plementari. Entrando più in dettaglio tra

i portanti abbiamo un servizio di con-
nettività a pacchetto, uno di fonia che
consente la trasmissione della voce per
mezzo di un canale utente di 64 kbps.

Un terzo servizio portante è la connet-
tività numerica sempre a 64 kbps che
consente una connessione interamente

numerica tra due abbonati.

Tra i teleservizi, realizzati da terminali
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TerrninatorI di rete per accesso base (BRI)

Terminatorì di rete per accesso prìmano (FRI)

Terminali muWfunzionali ISDN

Figum 7 - Esempi di accesso Base e primario. L 'accesso é consentilo a terminali mullifumionali ITEHMl,

PBX e sistemi che siano in possesso di interfaccia ISDN NT! e LT sono opportuni terminaton di linee

collegati ed utilizzanti I servizi portanti,

molto interessante è il facsimile di

gruppo 4, che basandosi sulla connetti-

vità numerica a 64 kps, consente di ri-

durre di un fattore cinque i tempi di tra-

smissione di una pagina rispetto alla at-

tuale generazione di fax.

Tra i servizi supplementari troviamo

la possibilità di conoscere il numero di

chi chiama, di visualizzare una chiamata

in attesa qualora i canali siano tutti oc-

cupati, si può in tal caso realizzare una
conversazione intermedia con l'utente

in attesa ed eventualmente aggiungen-

dolo alla conversazione in corso. Altri

servizi supplementari molto interessan-

ti sono la telelettura del contatore ed il

trasferimento ad altro numero di tutte

le chiamate.

Immaginiamo che a questo punto
qualcuno di voi stia domandandosi
quando vedrà tutte queste meraviglie,

ebbene in Italia è attualmente in fase

di conclusione un progetto pilota che la

SIP ha offerto in alcune reti urbane, la

struttura della rete ISDN a partire dal

prossimo anno verrà integrata alla rete

telefonica su scala nazionale, è vero
che come al solito gli altri paesi siano

partiti prima di noi ma stavolta non sia-

mo troppo indtetro-

Accessi ISDN

Gli accessi alla rete ISDN sono rea-

lizzati utilizzando appositi canali. Un pri-

mo tipo di canale detto portante o B, B

sta per Bearer. Questo canale è total-

mente trasparente, ha una capacità di

64 kbps e serve a trasportare sia la vo-

ce digitalizzata cha i dati; tra l'altro con-

sente di poter connettere un utente
ISDN ad una rete pubblica X.25.

Il canale D è invece utilizzato per se-

gnalazioni ha una capacità di 16 o di 64
kbps, il suo scopo primario è quello di

dirigere le informazioni che attraversa-

no i canali B. Tra le altre attività vi sono
procedure di richiesta di connessione,

gestione e rilascio della stessa e una
serie di caratteristiche a valore aggiun-

to. Un canale 8 e uno D da soli non
hanno molto senso ed infatti le moda-
lità di accesso al servizio ISDN sono
una combinazione di questi due canali.

In particolare vengono offerti un acces-

so «base» ed uno «primario». L'acces-

so base è denominato anche 28-fD
poiché utilizza due canali di tipo B a 64
kbps e un canale D a 16 kbps di con-

trollo. Facendo i conti l'accesso base
2B-tD opera con un totale di 144 kbps,

l'interfaccia è definita BRI (Basic Rate
Interface). L'accesso PRl (Primary Rate

Interface) o primario è detto anche
nB-t-D dove n è pari a 30 nel caso di

implementazioni europee e 23 se ame-
ricane. Il canale D che viene utilizzato

per controllare quelli B è in questo ca-

so di 64 kbps. La differenza tra le im-

plementazioni americane e nostrane è
derivata dalla necessità di realizzare un

sistema compatibile con le reti di tra-

smissione già esistenti che sono la E1

in Europa (2048 kbps) e la TI in Ame-
rica (1544 kbps). Sia E1 che TI utilizza-

no velocità multiple di 64 kbps che,

non a caso, sono quelli utilizzati per tra-

smettere la voce. Con 64000 bit al se-

condo infatti possiamo trasmettere se-

gnali audio campionati alla frequenza di

8 kHz con una risoluzione di otto bit.

Dunque il valore di 64 kbps è il matton-

cino base dell'ISDN,

Mentre i canali B sono end to end il

canale D ha un ruolo esclusivamente
locale infatti termina al primo nodo di

commutazione. L'uso del canale D non
è escusivamente riservato al controllo

di quelli B, nel caso che non sia usato
per questi scopi può trasportare ad
esempio pacchetti X.25.

L'accesso è consentito a terminali,

PBX, e sistemi che siano in possesso
di interfaccia ISDN oppure a sistemi

non ISDN perché utilizzino opportuni

adattatori, figura 7.

L'accesso primario ben si adatta ad
utenti che debbano interconnettere dei

PBX di buone dimensioni, quello base
può essere invece sufficiente per un
piccolo PBX 0 una LAN oppure per col-

legare dei terminali utente che condivi-

dono cosi l'accesso ai canali B e il ca-

nale D.

Future e interessanti possibilità per

ISDN sono rappresentate dai canali H a

banda stretta. I canali H sono traspa-

renti alla stessa stregua dei B, ma of-

frono prestazioni in termini di velocità

più elevate tanto da permettere appli-

cazioni come l'interconnessone di reti,

la trasmissione video, servizi di tele-

conferenza. Vi sono diversi tipi di canali

H tra gli altri segnaliamo i canali HO e
H11 capaci di 384 kbps e 1536 kbps ri-

spettivamente, entrambi possono esse-
re implementati su doppino telefonico.

Un ulteriore sviluppo di ISDN è la im-

plementazione Broadband, canale H4,

che realizzato su fibra ottica è capace
di arrivare alla ragguardevole cifra di

135 Mbps. Questo valore è tale da far

intravedere notevoli potenzialità specie

per quanto concerne l'interconnessione

ad alta velocità di reti locali.

Bene, dopo questa «zzaffanata» di

tecnologie di reti integrate appunta-
mento alla prossima puntata, l'argo-

mento ISDN non è certo terminato.

Leopoldo Ceccarelli e raggiungibile tramite MC-link
alla casella MC35<w
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Puoi collegarlo al fax,

ad altri computer,

reti AppleTalk,™ Ethernet,™

Token-Ring,™ etc.

Hai a disposizione migliaia

di software Macintosh.

Puoi utilizzare file

MS-DOS?“ e OS/2.™

È potente e veloce,

pesa meno di 3 Kg.

e può stare nella tua

ventiquattrore.

Puoi lavorare dove vuoi

e quando vuoi.

Sapendo di poter ottenere

il meglio, sempre.

Solo con Macintosh PowerBook,

dovunque tu sia, puoi collegarti

e utilizzare le memorie e gli archivi

che hai nel tuo Macintosh

in ufficio.

Ti serve Macintosh PowerBook Non un computer.
Macintosh PowerBook 100

2.3 1^. 21,6x27,9x4,6 cm. Disco rigido da 20 Mb

2 Mb di RAM espandibili a 8 Mb
Drive esterno da 1,44 .Mb incluso

Schermo LCD retroilluminaio Superwisi veloce

AppleTalk & LocalTalk built-in

liscila audio Fax/Daia modem opzionale

Processore 68000 a I6 Mhz

Macintosh PowerBook l40

3.1 1^. 25,5x28,6x5,7 cm. Disco rigido da 20 o 40

Mb - 2 0 4 Mb di KAM espandibili a 8 Mb

Drive interno da 1,44 Mb

Schermo LCD retroilluminato Supertwist veloce

AppleTalk & LocalTalk built-ln

Ingresso e uscita audio Fax/Data modem opzionale

Processore 68030 a i6 Mhz

.Macintosh PowerBook 170

3,1 kg. 23,5x28,6x5,7 cm. Disco Rigido da 40 Mb
4 Mb di RAM espandibili a 8 Mb
Drive interno da 1,44 Mb

Scheraio LCD retroilluminato Matrice Attiva

AppleTalk & LocalTalk built-in

Ingresso e uscita audio Fax/Data modem

Processore 68030 a 25 Mhz

Coprocessore matematico 68882
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Il computer Noletxwk LASER LT321

offre caraneristiche di estremo interesse

in un involuao dalle minime dimensioni

e dal peso contenuto m 3.2 Kg Usa un

processor 803865X a 32/16 bit e 16

MHz con RAM di 2

MB espandibile fino

a 4 MB un floppy

disk da 3.5" 1.44MB

ed uno hard kisK da
40 MB II sistema

ha uno schermo a

cristalli liquidi con

risoluzione VGA,

una porta seriale ed una parallela II

Notebook ha una porta di

comunicazione per modem interno a

2400 bd Viene fornito completo di

MS-DOS 5.0, di MS-Windows 3.0 e di

PCTooIs Deluxe 6 0

fg/LASER
Personal Computer 0 ^
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RETI NEURALI

Reti neurali

e «Speech Recosnition»
prima parte

di Luciano Macera

«Preparati per l'acQuisizione del

testo-pausa-titolo

centrato-pausa-reti neurali e

speech recognition -pausa- a

capo-pausa-di Luciano

Macera-pausa-Testo in

corsivo-pausa. Il riconoscimento

del linguaggio di un interlocutore

umano da parte di un computer
é oggi una realtà e le applicazioni

permesse da questa nuova
tecnologia, hanno consentito

progressi incredibili

nell'interazione uomo macchina,

tanto da rivoluzionare il concetto

stesso di interfaccia..."

Certo che sarebbe un vero

spasso poter redigere gli articoli

in questo modo, ma almeno per
qualche anno ancora (credo non
troppi per la verità! questa
rimarrà pura fantasia in quanto le

tecnologie di acquisizioni ed
elaborazione del linguaggio

umano sono ancora piuttosto

inefficienti.

Vedremo nel corso di questo
appuntamento come
l'applicazione delle reti neurali

net trattamento del segnale

possa portare a risultati molto
buoni. Pur essendo lontani dalla

soluzione definitiva del problema,

si può ragionevolmente supporre

che un ulteriore sviluppo della

ricerca in questa direzione possa
portare a risultati sostanziali, tali

da rendere possibile la

realizzazione di un prodotto

valido sia dal punto di vista

funzionale che da quello

realizzativo. Insamma, come ama
citare il mio socio AdP «Siamo
ancora in alto mare ma si

comincia a scorgere la riva»

Il riconoscimento del parlato può es-

sere classificato come un problema di

pattern recognition e negli ultimi 30 an-

ni sono stati sperimentati una gran
quantità di algoritmi di tipo euristico mi-

rati alla risoluzione di questo tipo di pro-

blematica.

Nonostante alcuni lusinghieri succes-

si legati a realizzazioni particolari non si

è ancora riusciti a sviluppare un algorit-

mo che possa garantire un funziona-

mento soddisfacente in condizioni di

uso reali (gran numero di interlocutori,

ambiente rumoroso, vocabolario illimita-

to. ecc.). Dopo i primi entusiasmi, infatti

!e ricerche in quest’area hanno subito

un notevole rallentamento, dovuto alle

problematiche che sorgevano con il pro-

cedere delle ricerche.

La comprensione del parlato è in ge-
nerale costituita da vari processi coope-
ranti e concorrenti, che vanno dall'iden-

tificazione dei suoni emessi daH'interio-

cutore che si vuole analizzare, dall'Insie-

me dei suoni e rumori che vengono per-

cepiti dall’ambiente circostante, al rico-

noscimento dei fonemi a partire dalle

forme d’onda generate dalla voce in ana-

lisi. Dopo l'acquisizione dei fonemi vi è
la necessità di ricostruire le parole esatte

generate, infine si deve eseguire un pro-

cessamento ad alto livello per discernere

il corretto significato contenuto nel mes-
saggio vocale appena acquisito.

Figura > - Lo spano n-dimensionaie aei paiiam llonarm) m ingresso alta rete neurale può essere partiiionaio

m vane classi, ad ognuna delle quali corrisponde un fonema che la rappresenta.
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Pattern di ingresso costituito

dalle componenti spettrali del

campione audio in ingresso

Strato di

ingresso

Pesi delle

connessioni

Mappa di

Kohonen

La mappa dei neuroni presenta delle risposte

sensibili ai fonemi contenuti nel campione audio

presente in ingresso

Figura 2 Esempio schematico di ui te neurale di Kohonen utihziala per il riconoscimento dei fonemi

In generale il nostro apparato senso-

riale, in condizioni di elevato numero di

interlocutori e/o di forte rumore di fon-

do, non percepisce tutti gli stimoli acu-

stici allo stesso modo, quindi effettua

una ricostruzione delle frasi a vari livelli

di astrazione secondo canoni generali

dall'esperienza, cioè da precedenti fasi

di apprendimento-

È infatti possibile verificare che in al-

cune circostanze (ad esempio in una
stazione ferroviaria motto frequentata)

mentre il discorso tenuto da un nostro

conoscente è perfettamente intellegibi-

le, quello di un intelocutore sconosciu-

to, magari straniero (quindi con un'in-

flessione vocale non comune) risulta as-

sai poco comprensibile.

In altre parole, si può ritenere che ciò

che noi sentiamo è in realtà solo quello

che in realtà crediamo di sentire, infatti

il messaggio percepito viene in genera-

le ricostruito nella nostra mente da
«parti» disarticolate di suoni seleziona-

te, tra quelle ricevute dal nostro appa-
rato uditivo, come appartenenti all'inter-

locutore di nostro interesse. In generale
per ricostruire un messaggio vocale si

utilizzano i «fonemi» cioè dei suoni di

base che composti in vari modi posso-

no formare tutti i suoni «umanamente»
generabili da un interlocutore umano.
Da quanto visto fino ad ora sembre-

rebbe che i problemi di comprensione
del parlato siano legati al difficile isola-

mento dei suoni emessi dall'interlocu-

tore di interesse, purtroppo se ascoltia-

mo un solo interlocutore in ambiente re-

lativamente silenzioso possiamo co-
munque constatare, mediante analisi

spettrale, che gli spettri (non si tratta di

fantasmi, ma semplicemente de! dia-

gramma delle ampiezze in funzione del-

la frequenza) dei vari fonemi sono in ge-

nerale sovrapposti e che la loro distri-

buzione spettrale non avendo una distri-

buzione statistica di tipo Gaussiano non
può essere facilmente approssimata
per vie analitiche.

Un altro problema di difficile soluzio-

ne è legato al fatto che i vari fonemi
possono essere confusi tra loro se pro-

nunciati da interlocutori differenti, per

questa ragione un riconoscitore dei par-

lato indipendente daH'interlocutore avrà

un’accuratezza molto più bassa se pa-

ragonato ad uno analogo ma tarato su
un interlocutore le cui caratteristiche fo-

netiche sono note a priori.

Nei riconoscimento dei vari tipi di fo-

nemi si incontrano difficoltà diverse a

seconda del tipo di spettro posseduto
dal fonema in analisi ed in particolare di

come questo evolve nel tempo.
In generale le caratteristiche spettrali

dei vari fonemi possono essere classi-

ficate in tre gruppi principali; il primo le-

gato a fonemi con un andamento spet-

trale ben definito e molto stabile nel

tempo (vocali, m, n, I, ecc.), il secondo
gruppo è legato a fonemi che presen-

tano spettri con un andamento abba-

stanza stabile nel tempo ma non ben
definiti a livello delle componenti costi-

tutive (s, z, ecc.), infine il terzo ed ulti-

mo gruppo presenta un andamento de-
gli spettri che varia molto velocemente
nel tempo in maniera brusca e non fa-

cilmente prevedibile. Un fonema appar-

tenente a quest'ultimo gruppo prende il

nome «plosivo» proprio dalle caratten-

stiche peculiari dell'andamento spettra-

le (p, t. b, gh, ecc.).

I fonemi appartenenti ai primi due
gruppi possono essere facilmente iden-
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tificati in quanto presentano degli anda-

menti spettrali quasi stazionari e con ca-

ratteristiche ben definite, i fonemi ap-

partenenti al terzo gruppo invece sono
identificabili solo sulla base di proprietà

legate all'analisi dei transienti. Ad esem-
pio l'andamento temporale degli spettri

relativi ai fonemi delle lettere «p» e «t»

sono caratterizzati da una prima zona di

silenzio seguita da una zona con un alto

contenuto di componenti a frequenze

diverse, che dipendono molto dal con-

testo in cui sono pronunciati, quindi una
loro diversificazione e quindi l'eventuale

riconoscimento risulta molto comples-

so.

In un sistema per il riconoscimento

del parlato è necessaria quindi anche
un'analisi ad alto livello sulla semantica

dei termini acquisiti per garantire pre-

stazioni soddisfacenti in termini di cor-

rettezza delle frasi interpretate.

Viste le problematiche inerenti al ri-

conoscimento del parlato non c'é da

dall'interlocutore con algoritmi euristici

e analisi digitale dei segnali acquisiti, ab-

bia stimato una potenza di calcolo ne-
cessaria di 100000 MIPS, equivalente

cioè a 100 supercomputer. Un sistema
commerciale con tali caratteristiche

avrebbe un costo esorbitante e quindi è

praticamente irrealizzabile.

Affrontando però il problema in ma-
niera totalmente diversa sono stati ot-

tenuti risultati interessanti.

Riassumendo le problematiche appe-

na viste possiamo affermare che l'ana-

lisi del parlato può essere paragonata al-

l'analisi di un processo stocastico i cui

elementi possono presentare delle so-

vrapposizioni. La classificazione precisa

dei vari fonemi presenta notevoli diffi-

coltà in quanto non esiste una differen-

ziazione netta tra le varie classi, per li-

mitare gli errori di classificazione quindi,

è necessaria un'accurata analisi di tipo

statistico.

L'idea di utilizzare le reti neurali per la

lizzata in una zona della corteccia cere-

brale.

— Le reti neurali simulate presentano

la caratteristica di' estrapolare gli attri-

buti di tipo statistico dei pattern in in-

gresso, quindi realizzano una paaizione

dello spazio n-dimensionate dei pattern

in ingresso dettata da tali attributi, ef-

fettuano cioè un'accurata analisi stati-

stica dei pattern in ingresso.

L'idea di base è quella di effettuare

una preelaborazione del segnale audio
di ingresso ed estrapolare le caratteri-

stiche peculiari dei fonemi costituenti

le frasi, tali caratteristiche saranno poi

passate ad una rete neurale di Koho-
nen, la quale è demandata ad effettua-

re una classificazione e/o riconoscimen-

to dei fonemi in ingresso.

Purtroppo per esigenze di spazio per

il momento ci fermiamo qui; nel pros-

simo appuntamento vedremo in detta-

glio il tipo di preelaborazione da effet-

tuare sul segnale audio in ingresso e co-
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MULTITASKING
coordinamento di Andrea de Prisco

Implementazione OCCAM
di Reti neurall di Kohonen (2)

di Luciano Macera

Continuiamo gli esempi di

programmazione su hardware
parallelo con l'analisi di una
applicazione reale. In questo
appuntamento vediamo come
sono strutturati i processi

Master e Slave che
implementano la struttura

software atta a simulare la

rete neurale descritta nel

precedente appuntamento.
Per esigenze editoriali

(traduzione: cronica

mancanza di spazio)

pubblicheremo solo una parte

del listato relativo

all'applicazione in analisi, in

particolare quella relativa al

processo Slave. È stato

deciso di pubblicare questa
parte di listato perché
didatticamente è la più

interessante in quanto sono
assenti le procedure atte a

supportare l'interfaccia del

sistema con il computer host

(in/out dei dati da disco, out a

video, interfaccia utente,

eccj. La prima parte del

listato è presente in questo
appuntamento mentre la

seconda sarà pubblicata nel

successivo

I processi principali sono entrambi co-

stituiti da sub-processi atti ad imple-

mentare, in modo concorrente, le varie

funzionalità richieste.

Analizzeremo ora in maniera sintetica

i principali processi che vengono ese-

guiti all’interno del processo Master e

del processo Slave. Lo schema di col-

legamento dei processi Master e Slave

e quelli relativi alla struttura dei suddetti

processi sono visibili nelle figure.

Processo Master

Processo Net.handler. Processo che
controlla il traffico dei messaggi sul link

di comunicazione dell'anello. I messaggi
in ingresso al processo vanno instradati

verso il processo Controller, previa ana-

lisi dell'indirizzo, in quanto se un mes-
saggio è giunto al processo Master o è

indirizzato a questo o vi è un errore di

indirizzo. In quest’ultimo caso il proces-

so Net.handler provvede ad eliminare il

messggio ed a segnalare al processo
Controller l’errore verificatosi, in modo
che questo possa prendere gli opportu-

ni provvedimenti per effettuare, even-

tualmente sia possibile, il recovery au-

tomatico.

Come si evince dallo schema di con-

nessione dei processi concorrenti rela-

tivi al processo Master, il processo Ne-
t.handler si occupa anche della spedizio-

ne nell’anello dei messaggi provenienti

dal processo Mux.
Processo Mux. Controlla il destinata-

rio del messaggio che proviene dal pro-

Figura I Schema di

collegamento tra i pro-

stituiscono il processo
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MULTITASKING

cesso Controller e smista i messaggi
verso l'anello superiore o inferiore sce-

gliendo quindi il percorso più breve per
raggiungere il destinatario.

Processo Demux. Riceve messaggi
dai processi Net.handler dell'anello su-

periore e inferiore e li spedisce verso il

processo Controller.

Processo Controller. A tale processo è

demandato il controllo dell’algoritmo di

apprendimento della rete e quello di ela-

borazione delle immagini, oltre a gestire

le operazioni di I/O con il computer host.

Questo processo costituisce il cuore
del processo Master e quindi dell'intero

sistema dì elaborazione in quanto gene-
ra le varie sequenze dei comandi atte a

implementare l'algoritmo specificato;

inoltre vengono gestite a livello decisio-

nale le azioni da intraprendere nell’even-

tualità si verifichi un funzionamento
anormale dell'insieme dei processi Sla-

ve collegati.

Le elaborazioni dei processi Slave ven-

gono controllate mediante ristretto set

di comandi. Teli comandi vengono uti-

lizzati per parallelizzare l'algoritmo della

900L FUNCTION Test

RE5ULT Aux

I2S«|REAL32 welghCg:

<25S]ByTEr
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MULTITASKING

rete di Kohonen modificata secondo le

modalità analizzate nel precedente arti-

colo, il set dei comandi è comunque vi-

sibile nel «Include file».

Processo Sfave

Similmente a quanto fatto per il pro-

cesso Master analizzeremo ora in ma-

niera sintetica i principali processi che
vengono eseguiti all'interno del proces-

so Slave. Anche in questo caso si può
far riferimento alla figura per verificare la

topologia di interconnesione dei proces-

si.

Processo Net.handler. Controlla i

messaggi che transitano attraverso l'a-

nello ad esso collegato. Se l'indirizzo del

messaggio corrisponde a quello del pro-

cesso Slave che lo contiene, questo vie-

ne eliminato dall'anello e spedito verso

il processo Switch.

Processo Demux. Provvede a spedire

nell'anello i messaggi che provengono
dal processo Switch e quelli che sono in

transito nell'anello.

Processo Switch. Tale processo ser-

lab*I>36S<BYTE)

ISSSIBYTE liug*:

I2561REAL32 vdghCs!

ERItO!IUl:>PALSE

ERBORIINT contigura.crrl s'IKUE

Test (EBROft) )

SE5

diTD.pixal. in>Mxplx«l
ERItOeiDn' Coo.DUCh.pixsln>TIIUE

p«.4lphA;sir7r TRUNC wftlghta[l]

iaht«ui



MULTITASKING

Figura 3 - Rappresenta-
iione schematica del
processo Slave Da no-

tare la particolare lun-

alone del processo
Swilch che commuta i

canali di comunicano-
ne tra il processo Init-

net e Kernel, nspetiiva-

mente durante la fase

di configurazione e
quella di normale fun-

ve per collegare i vari canali alternativa-

mente ai processi lnit.net e Kernel du-

rante le fasi di inizializzazione del pro-

cesso e durante il funzionamento.

Processo lnit.net. Permette al proces-

so Slave di configurare le variabili rela-

tive al funzionamento del medesimo e

le matrici dei dati. Durante la fase di ini-

zializzazione il processo Master spedi-

sce ad ogni processo Slave informazioni

riguardanti l'indirizzo del processo, le di-

mensioni dei pattern che verranno spe-

diti e il numero dei neuroni contenuti

nel processo con le dimensioni delle

matrici dei pesi relative.

Processo Kernel. Tale processo si oc-

cupa di interpretare i comandi ricevuti

dal Master e di eseguire i calcoli corri-

spondenti sui dati memorizzati local-

mente 0 spediti insieme ai comandi re-

lativi.

Analisi del listato

Dato lo scopo didattico di questa ru-

brica analizzeremo ora le varie procedu-

re che compongono il processo Slave,

utilizzando come riferimento il listato

pubblicato in queste pagine, per poi fo-

calizzare l'attenzione sulle scelte imple-

mentative e sul modello di cooperazio-

ne sviluppato. Nella prima parte del li-

stato sono presenti le dichiarazioni dei

parametri globali. In particolare sono ri-

portati i nomi dei file che contengono
procedure e/o variabili da includere nel

programma, sono definiti I nomi asse-

gnati ai canali di comunicazione tra i

processi, alcuni virtuali, altri implemen-
tati tramite link fisico e sono dichiarate

alcune variabili che vengono settate du-

rante la fase di inizializzazione.

In particolare vengono dimensionate

le matrici contenenti rispettivamente: i

pesi dei collegamenti tra i neuroni (ma-

t.pesi), il pattern presente all'ingresso

della rete (patteml e un array che con-

tiene vari flag di errore (ERRORI.
Sulla prima funzione (Test) che si in-

contra scorrendo il listato non ci sono
da fare troppi commenti, in quanto si li-

mita ad analizzare l'array dei flag di er-

rore e ritorna un valore booleano vero

se almeno uno dei flag è settato, falso

altrimenti.

La procedura Demux mediante il co-

strutto ALT deirOCCAM implementa
uno scheduling dei messaggi in arrivo,

indirizzandoli verso il canale di uscita.

Tale implementazione presenta l'incon-

veniente che i messaggi presenti sul ca-

nale «mux.in2>i non vengono mai spe-

diti verso il canale di uscita, se sono
sempre presenti dei messaggi sul cana-

le l'mux.ini », in quanto il costrutto ALT
inizia il test sempre dalla prima condi-

zione (in questo caso il ricevimento di

un messaggio sul canale mux.inll.

Si può comunque ovviare a tale in-

conveniente verificando se sono pre-

senti messaggi sul canale mux.in2, do-

po che il messaggio presente sul canale

mux.in1 è stato spedito, come nell'e-

sempio seguente:

WHILE TRUE
SEQ

mux.inl 7 appoggio
SEQ
nux.out 1 appoggio
ALT

mux.inZ 7 appoggio
mux.out ! appoggio

TRUE St SKIP

rrcux.lnZ ? appoggio
mux.ouc ! appoggio

Il processo Net-handler si occupa di

smistare i messaggi in arrivo al proces-

so Slave, Se un messaggio contiene nel

campo «label» il valore 0 significa che la

rete è in fase di configurazione, quindi

viene assunto come identificatore del

processo il valore presente nel campo
«command», quindi questo viene incre-

mentato e spedito verso il prossimo
processo della rete.

Se (I messaggio presenta il campo la-

bel con valore uguale all'identificatore

del processo o con valore pari a 255,

viene acquisito o nel secondo caso, da-

to che si tratta di un messaggio di con-

trollo destinato a tutti i processi, dopo
l’acquisizione deve essere spedito oltre.

Uno dei processi più interessanti che
compongono il processo Slave è il pro-

cesso che si occupa dell'inizializzazione

della rete «lnit.net» appunto.

Dopo l’inizializzazione dell'array con-

tenente i flag di errore e la variabile re-

lativa all'identificatore del processo Sla-

ve, il processo lnit.net si comporta co-

me un interprete per i comandi ricevuti

tramite i messaggi che transitano nella

rete.

L'interprete dei comandi è stato im-

plementato mediante un loop che ter-

mina 0 in caso di errore (rilevato tramite

la funzione Test descritta sopra) o nel

caso che il comando ricevuto sia «sto-

p.init» che indica il termine della fase di

inzializzazione (questo è uno dei coman-
di che vengono spediti a tutti i processi

Slave, utilizzando un messaggio con il

campo label settato al valore 255).

Per le solite esigenze di spazio per il

momento ci fermiamo qui, dandoci ap-

puntamento sul prossimo numero dove
oltre alla seconda parte del listato ter-

mineremo l'analisi del funzionamento
dell'algoritmo-

Kg

Luciano Macera è raggiungibile tramite MC-link
alla casella MC2833
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DS 325 S/tX - B03885A/8/23MHZ. 2MB RAM 32RB CACHE 1 HD 120-136MB 2800 000

RAM 32KB CACHE 1 HO S3-18CMB 3100 000

VGAR.CO R 1MB RAM 1 HD 80U3 13QOCKO

NB 3X S/40 - Pdd B0386SXi2(MHi. VGARCO RETR 2UB RAM 1 HD 10MB 3 990000

NB 3X SW - POH 6G3SeSX<2(IMH! VGARCO RETR 2M3 RAM 1 HO 50MB 1200000

HB V30n - POR MICROP HECVBO/KIMH; LCD R 1MB RAM 1 FD 1 MMB 1 300000
N6 V30/10 - POH MICROP NEC MSDHOMIl! iCD R 1MB RAU 1 HD «MB I6D3000
PC PRO 326/1(0 - 803BB/I2/26MH!. 2UB RAU 6H« CACHE 1 HD 100MB 3700 000

PC PRO 32S/1X - X388'12/XMHi 2UB RAU BIKS CACHE 1 HD 136UB 3960(00
PC PRO 325/185 - 80386/12/25MHI 2U8 RAM 81K6 CACHE 1 HD 1B5UB 4100 000

PC PRO 340/100 80386/lOMHz. 1MB RAM 64KB CACHE 1 HD 63-KBMB 4050000

PC PRO 310/tX - 803S6'1DMH2. 1MB RAM 64KB CACHE 1 HO 1X-135M6 1 300 0(0

PC PRO 3401X • 803S6/1DMHZ. 1MB RAM 64KB CACHE 1 HD IXUB 1730000

PC PRO 120/100 • eOlBOu'EOMHz 4MB FIAU 61KB CACHE 1 HD 83-106M8 IIOOQOO

PC PRO 12(yiX • a04S6SAXMH2 lUB RAU 61K8 CACHE 1 HO 120-135MB 1630000
PC PRO lEG/IX • eOieeSAlEOMHl 4MB RAU EllCB CACHE 1 HD 1S0MB 5100(00
PC PRO 433 SP/100 • 80186/33UH2 4U8 RAU 64KB CACHE 1 HO 83-103MS 390000D
PC PRO 433 SPnX 804B6/33MHZ 4MB RAM 64KB CACHE 1 HO 120-135MB 6130 000

PC PRO 433 SP/1» - 804B6a3MH2 4MB RAM 64KB CACHE 1 HD 18DM8 66(0000
PC PRO 133/100 • 8048&33UHZ. IMS RAM 61KB CACHE 1 HO e3-1l£UB 1900(00

PC PRO 133/1X • 6013&S3UH: 4MB RAM 81KB CACHE 1 HD 1X-135M8 3130000

PC PRO 433/1X • B04B6/33UHZ IMS RAM 61KB CACHE 1 HD 160MB 5600000
TS 1D33/3X - 6(H88S3MH] BUB 61KB CACHE 1 FD 1 1lUB i HO 32(MB 90(0(00
76 KOBieX - 80186S3MH2 8MB 61KB CACHE 1 FO 1 UUB 1 HO 620MB 10600 000

TS 1133/1000 - 8a4a6/33MH7 BMS 61KB CACHE 1 FD lUMB 1 HD 1GB 13000 000

TS 1133/600 - 80186/33MHI BUB 61KB CACHE 1 FD 1 UMB 1 HO 5CDMB 10Q00 00D

TS 4233^SA/10QC - B016&33UH/ SUB C 61KB 1 FD 1 1lUB 1 HO 1GB 17000(00
TS 1233^ISA/500 - S0486/33MHJ 8MB C 61KB I FO 114MB 1 HD 500M8 14000 600

VGCd 11 - moniln ul 11' seti inln unti VGA mpi RGBmcavd 330 000

VGCa 11 • monili» ui il" W antn corno VGA inpi fiGB*ayo 710000

VGC/3 '5 • numi c» 15- su pane ump VGA RGB+uw 1200000

VGU/3 11 - moml mpn il'VIi inM conp VGA SVGA FIGB-i-can 29D000

- Via San Damaso. 20 - 00165 Roma

AX333mi • B0396 33 M UU I- HD IDE 200U

I 1 14U m HD SCSI 330U
II UM •> HD IDE 20CM
lU FD 1 MU -> HD 200M SCSI

CCITT V22 Y22BIS t«l 103 212A

V21/22/23'22t>'32 Pali 103 212A

XUHI 4M FD 1 UM HD BOM
IM FO I.MM t HO eOM

T2500 • MPdem Tgleert MIPS V21®rav23/32 PEP 960(«avd pmPPTT

4M FD 1 MM -> HO lOM

WD8003E - Scrudi EtnamM WpsIot 0>giM WD8003E 8 W
WD8003E16 - Sc/udi Elhemm Wcsiem Du<lil WD80D3E Pus 16 I

WDaooSEU - Sctuda Edunui Wesiem Dionii UicrociBniui 16 hi

6200000
6100000

7800 ODO

IO SCO 000

300 000

1300 ODO

350000

350000

430000
IBOOOOO

260000

830000

2600000

’OOOOOO
<700 000

6800000
800 000

<900000

2400 000

3600(00
1950(00

I2DDOOO
1 950(00

2350000

2600 000

2960(00

3600(00
1100(00

4100 000

3600000

1 500000

1 700 DUO

2350000
1 930(00

2130 000

2930(00
3130000

3600 0(0

600 000

700000

730 000

360 MCmicrocomputer n. 117 - aprile 1992



MCmicrocomputer n. 117 - aprile 1992 361



micro market

Annunci grstuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in

unico esemplare, fra privati.

Vedere istruzioni e modulo a pag. 369.

Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere
informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

ATTENZIONE
Per gli annunci a carattere

commerciale - speculativo é
stata istituita la rubrica

MCmicrotrade.

Non inviateli a
MCmicromarket, sarebbero
cestinati. Le istruzioni e il

modulo sono a pag. 369.

Per motivi pratici, si prega di

non lasciare comunicazioni o
chiedere informazioni

(telefoniche o scritte)

riguardanti gli annunci inviati.

VENDO
Vsndo ComHtibilc IBM AT 286 1 mege mgmo’ia 40

US'ieta 102 tasn-mouM 1 000000 Floran» ore «arili

06/6610999.

Vendo Monitor a colora EGA con scheda SuperEga e
Soft 256 Kb raso KLi »et«3o Modem esterrra 2400 b/sec

Heyes corr>D 1200 Kbi Aldo SalvaneschI - Via San Pie-

tro 26 - Portacomaro (ATI. Tel. 0141-202709 119-211,

Per motivi di soatio vendo annate complete daM984 al

1991 delle rivisle MCmicroeomputer ^ Micro e Parso-

sante Telelonaie a: 085/8006166 chiedendo d- Darlo.

venerdì 055/351180

onginele Corn-

isti da lunedi a

HO 202 Mb iconner 18 mseci - VGA HPQC 14" 2 Ploo-

PV 3.5- * stampante Epson L9500 L 4000000 Tel

Ole oasi- 011-870039

Vendo IBM PS/2 mod 30 HO 20M PO 720K video mr>-

nocromalico 640v460. copiocessore matematico mouse
IBM. soltvi-aie a nchieslB e- DOS SOS L 1 500 000 Tel.

0445/630287 Fabio no Ime settimana

Amiga 2000 doppio dnve con schede Janus XT e scem-

Dante MPS 1000. programmi vari IWP. grelica. database,

gechi etc i. manuali ven etc Vendo per L i 600 000
Telelonare dopo ore 20 a 069/794796.

Vendo per PC MS-DOS monitor t4 VGA colore

640«480 a l 300 000 Telefonare ore serali tei. 081-

5204560 - Mirtusciello Mariano - Via Clanio 42 -

Acerre INAI

Olivetti Prorteel 80-88 t drive 3 d 720 Kb 8 MHz sche-

de gralice CGA - Monitor colon Philips iCM 8B33i -

Stampenie 9 aghi 80 colonne Philips IMMS 1432i - 80
diacheni con svenati ologrammi & tanti giochi regalo di-

schenena 80 posti L t 200 000 spedisco elenco pro-

grammi Lombardo Francesco - Milano - Via WaH Fer-

rari 19. Tel. 02/57404947.

Amstrad PC 1640 DO-CD. 640 Kb RAM Doppio drive

da 5 'A. monnoi a colon, mouae. manuali •> 200 discnei-

|| con software vario Vendo tutto a L 900 000 Volpato
Luca - Via Piava 14 - Laini (TO). Tel. 011/9968427.

MS-Dr^erdisch*™ w"mb*con^nm?'w5ramm!

chi Telefonare ore pasti a FransMCO 0523/591360.

vendo m blocco L 500^ Tel. 06/6538593 Giuseppe
(Romei.

PC XT 8088 Philips compeTibils - 4.77/10 MHz - S12K
RAM - scheda video Hercules/CGA - 1 FDD 3,5" 720Kb -

seriale Parallela - Momtor 14" coleri C(ìA - MS-DOS

la allo 611/282073. Maurizio.

Olivetti PCS 86. RAM 640 KB monitor VGA 14" a co-

lon. 2 flopov 3.5 720 Kb. tastiera 101/102 tasti Porte

seriale e paratela. MS-DOS 3 30 onginale con manuale
• disco tutonal. un anno di vita a L t 000 000 Tal.

0733/221551. Luca

da 1 44 e t 2 MB MD 40 Mb. vtdeo grahco 1024v768

con 256 COMri scanner manuale 258 gngi 40(} DPI

Stamoanle laser Tevas m<rolaser posiscnpi 35 lonts

luonglovani. T«^049/692S10 HP.

Per Atari ST vendo scheda Originala Spectre-GCR per
emulazione MAC e L 450 000 Telefonare al

0173/979430 Franco.

Vendo PC 266-12 HO 40 1Mb RAM - VGA 640<480 1

lloppv disk drive da 5 A oppure 3Vi a L 950 000 Sche-

da madre 286-16 con aimenialore e case desktop a L

300 000 Tel. ((^) 848879 Federico
^

L. 600.000 vendo Amstrad PC 1640 8086. scheda
EG/VHarculea. CGA. monitor a colon 640K200 640

affare Tel. 080/«1595 At«^drridO[« ir^B

hardware Zi Spectrum « 3 (. 420 000 MSX Canon V
20 L 260 000 MSX Philipa MMS BOI L 2B0 000. MSX
Philips V8 6010 u 220000, 2X Spearum L 200000,
2X interface t * 2 microdrrves L 200 000 bo> con 20
MDCartndges nuove L 130000, The linei Cartndge 2 L
100 000 eseguo moine assemblaggi etettrsnic per pn-

vati su ordinazione e posseggo ohre 2000 progetti tratti

da riviste statunitensi, anglosassoni tedesche francesi e
Italiane m costante aumento Premetto che • orezzi sono

San Roc^. 6 - 03040 Vallanaio (f'r) Tei

0776/957081 (solo oie pasti)

IBM PS/2 50Z. Hd 60 Mb. VGA monitor. coleTi I8M co-

pi maiem 2 Mb Rem. drive 1.44 Mb e 1.2 Mb ester-

Aliri STF 1040 vendo, monitor SM 124. fO 3.5
.
mou-

se comoteto di vastissima documentazuine a l 700 000
non trattabili causa passaggio sistema superiore Tel

09K/S92053

Atari ST 1040 vendo programmi circa 100 Igralica. DTP
emuaiori M5-DOS-MAC. fogli aiettrpno. game ecc i rm-

096S/5920M.
“ sistema superiore
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microtrade Annunci a pagamento ài carattere commerdale-speculativo fra privati e/o ditte,

vendita e realizzazione di materiali hardware e software, offerte varie di

collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L. 50.000 (in assegno) per ogni
annuncio. Vedere istruzioni e modulo a pag. 369. Non si accettano
prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stesso numero.
MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile
giudizio e senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro restituzione delia

somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di vendita di copie
palesemente contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi
pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni
Iteiefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

Dizionario di informatica musicala (Con>
puter Music) versione MS-DOS (Windows)
Alari - File Stampabile. Dischetto 3.5 o due
floppy 5.25. Termini tradotti e definiti

(migliaia di voci). L 120.000. Prof. Luigi

Lavia • Via Romana Vecchia 54 • 51013
Chiesina Uzz.se (PT).

Proteggi i tuoi programmi per MS-DOS
con I sistemi di protezione della linea Apa-
che 5.0 È garantita la protezione contro

tutu I copiatori Hard/Soft attualmente sul

mercato. Chiedere informazioni e dimostra-

tivi Pucci Giuseppe - Via Orvietana 17

01027 Monteflascone (VT). Tel.
0761/820073 (ore pomeridiane).

Utenti e programmatori C, Pascal, Basic,

dBase. Clipper. dSwapper permette ai

vostri programmi di richiamare qualsiasi ap-

plicazione esterna senza problemi di me-
mona, eseguendo lo swapping su disco o
memoria espansa; libera più di 60K con i

programmi in Clipper, funziona anche con
I programmi «chiusi» (WP, Spreadsheet,

ecc). No royalties. Dott. Francesco Bale-
na. Tel. 080/5045107.

BORSA storici e aggiornamento dati via

modem per programmi Metastock e Tee-
nifìiter Messaggeria, filtri sui titoli, Italia,

estero, presto options e futures su reddito

fisso e indici borse. Tel. 0337/433357.

Qualità totale Arvimatica Divisione Elet-

tronica - Divisione Cancelleria. La linea

computerà comprende i più potenti elabo-

ratori assemblati con i miglior materiali ai

prezzi più bassi del mercato les. 486dx/33
HD100 completo L. 2.720.000). La linea

cancelleria offre tutto quello di cui neces-
sita un'azienda moderna a costi contenu-
tissimi. Chiedeteci i listimi Arvimatica sas.

Tre70 sdf Via Monte Rombon, 14
36061 Bassano (VI). Tel. -Fax
0424/512789.

Cerchiamo rivenditori persone libere garan-

tendo uno sconto del 65% per procedura

Fast_Fox. gestione aziendale modulare
completo di contabilità generale, fatturazio-

ne, magazzino, ordini, scadenzano, distinta

base, collegamento con registratore di cas-

sa, lettura-stampa di codici a barre, gestio-

ne taglie e colon, collegamento con con-
tabilità consulente, Sistemi MS-DOS, C-

DOS, L.A.N. S/36. Sono disponibili nume-
rose altre procedure. Rivolgersi per infor-

mazioni e versione dimostrativa a: C.H.S.

sas - Str. S. Filomena, 1 - 05100 Ternia.

Tel. 0744/278777 Fax 0744/282839.

DAVIDE: Gestione Studio Legale gesti-

sce controversie, pratiche, udienze, sca-

denze, pagamenti, repertorio; contiene for-

mulario elettronico e scadenze automati-

che, è economico. Disponibile videocas-

setta demo. PeP Informatics, cas. post.
141-98100 Messina • Tel. 090/672276.

fCS
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microMARKET # microMEETING • mìcroTRADE
Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubrica:

Micromarket

vendo compro cambio

Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in unico esemplare fra privati.

Micromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati.

Microtrade

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculaiivo fra privati e/o dine; vendita e realizzazione di materiali

hardware e software originale, offerte varie di collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L. 50.000 (in assegno) per

ogni annuncio llunghezza massima: spazio sul retro di questo modulo). Non si accettano prenotazioni per più numeri,
né per più di un anrtuiteio sullo stessa numero.

RICHIESTA ARRETRATI 117

Cognome e Nome
Indirizzo

C.A.P. Ciltà Prov.

(firma)

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L 9.000* ciascuna;
• Prezzi per l'estero: Europa e Paesi del bacino mediterraneo (Via Aerea) L. 14.000 Altri (Via Aerea)

L 20.000

Totale copie Importo
Scelgo la seguente forma di pagamento;

allego assegno di de Intestato a Technlmedia s.r.l

ho effettuato il versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r I Via C Pemer n 9
00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l Via C. Pemer n 9 - 00157 Roma

N.B.: norì si effettuano spedizioni contrassegno

CAMPAGNA ABBONAMENTI 1 17

Cognome e Nome
Indirizzo

C.A.P. Città Pro\

Nuovo abbonamento

Decorrenza dal n.

11 numeri (1 anno)

(firma)

Rinnovo

Abbonamento n

L 64.000 (Italia)

L. 165.000 (Europa e Bacino Mediterraneo - Via Aerea)

L. 230.000 (USA. Asia, Africa - Via Aerea)

(.. 2B5.000 (Oceania - Via Aerea)
Scelgo la seguente forma di pagamento.

allego assegno di c/c intestato a Technimedia s r I

ho effettuato il versamento sul c/c postale n 14414007 intestato a . Technimedia srl, Via C Perner, 9
00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia srl Via C. Perner n, 9 - 00157 Roma
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Testo dell’annuncio (max : 350 caratteri) MC 117

Attenzione - gl: annunci inviati per le rupnche Micromarket e Mtcromeeimg il cui contenuto Sara ritenuto commerc/aite-
speculativo e gli annunci Microtrade mancanti dell'importo saranno cestinati sema che sia data alcuna specifica comunicazione
agli aulon.Per gh annunci relativi a Microuade. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e
senza spiegazioni, pualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviata In particolare saranno respinte le offerte

di vendila di copie <w/esemenre contrallatte di software di produzione csimmerci8/e
Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere irtformszioni Itelefoniche o scritte) riguardanti gii

annunci inviati.

Scrivere s macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente ieggibiii saranno cestinati.

Spedire a : Technimedia - MCmicrocomputer • Via Cerio Perrier n. 9 00157 Roma

^
RICHIESTA ARRETRATI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9
00157 ROMA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

Spedire m busta chiusa a:

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n, 9

00157 ROMA
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dupliggzione software

DETTO E FATTO

r-‘?V- 1

I Desidero ricevere maggiori informazioni sul '

! vostro servizio: !

I di DUPLICAZIONE t

I di CONVERSIONE •

[

Nome I

,
Cognome

,

I
Società

I

I Indirizzo i

I Tel. . . ; '

datamatic
SISTEMI E SERVIZI
VIS Agordai, n. 34
20127 Milano
Tel. 02/28.71,131 («lineerà.)
Telex 315377 SADATA 1 - Fax 02/2619243

IL SERVIZIO DUPLICAZIONE
SOFTWARE DATAMATIC É

DISPONIBILE ANCHE PER I

SEGUENTI SUPPORTI:

- 3480/90
- 8MM
- 4MM
• NASTRI DA 1/2"

CI PENSA
DATAMATIC

Datamatic duplica velocemente
qualunque floppy (o data cartridge).

fornisce delle copie normalmente migliori

dell’originale e, se richiesto, provvede anche a

proteggere i programmi e a personalizzare i floppy.
Con la qualità resa possibile dall’utilizzo di

soli floppy 100% error free e di

apparecchiature molto sofisticate.

Con la affidabilità garantita dai controlli severi

effettuati durante tutta la lavorazione e dalle

verifiche sia ai floppy prodotti che ai drive di

produzione. E con la tempestività assicurata
da un grande centro di produzione.

PER SAPERE
CHE COSA ALTRO,
NON RIMANE
CHE FARE UNA PROVA.



PriMus-WIn c "parlicolarmenle prìmo”,

perché è II primo pn)^ramma di ('ompulo
Metrii'o e C'onlabilità l-a\ori solto WindtHvs

che introduce un rapporto diverso Ira

progrummu e utente, rendendo il modo di

operare lalnH-nlc semplice e le possibilità di

sviluppo talmente elevale che qualunque
operii/.ioni. sia essa legala alla fase pnigelluale

o alla contabilita, diventa quasi banale.

PriMus*Win permette la gestione integrala di

(,'omputo Metrico: Ubrello delle Misure:

Registro di contabilità: Stalo di avan/amcnio
lavori; ('erlificato di pagamento: TarifTario:

Situazione contabile: Klenco prezzi unitari:

Quadro comparativo e di rallninto anche tra

più computi contcìnporuneamenle: .Stima dei

lavori: Kichiesla di orTcrla; Uste settimanali

degli operai. me/j:i d'opera e delle provviste:

Modulistica: Nidlma/lone dei registri in

bianco.

Mei programma e prevista anche la possibilità

di operare con lingue e divise estere. Inoltre

sono stale impicmcniate delle Tunzioni in grado
di risolvere le specifìche problematiche relative

a "parlicolari" aziende qbali PNKl.. KK.SS..

SIP. ecc.

C'nncelluaimcnie innovativo e parlkqlarmenle
versatile, sfrutta appieno tutte le cajlai^à di

WINDOWS, offrendo, inoltre, la possihihhc.di

esportare dati compatibili con Ku-el, dRase.

Parados. Quattro Pro e A.Sl'II ed importare

tramile CK(ì ((^imputo Pntllà Orafichel dati

da programmi di granca tipo ArTenbOa e

Aulof'AD.
Kb. si. PriMus-Win è senza dubbio il "primo",
come dire?... "PriMus in primis"!

ATMACCA s.r.l. Via Michelangelo Cianciulli. 41 - 83048 MONTELLA (AV) Italy

Tel. 0827/69.504 PQJt • Fax: 0827/601.235 SOFTWARE


